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Gli intellettuali 
rispondono 
aU'appello 
del Belice 

«Nuove, salde e giuste strutture civili po-
tranno essere costruite solo se il modo di 
governare I'ltalia cambiera radicalmente» 

La prima delle tante manifestazioni delle popolazioni del 
Belice attendate davanti al Parlamento; da cinque anni 
dura II dramma dei lager e delle baracche 

Studios i, intellettuali, 
scienziati, uomini di cul-
tura, artisti hanno risposto 
aU'appello Ianciato dai 15 
sindaci dei comuni del Be
lice per la rinascita della 
Valle e di tutte le zone 
meridionali colpite dalla 
vergognosa politica di in-
curia e di abbandono dei 
governi. 

L'appello per una gran-
de manifestazione unitaria 
che domenica si tiene in 
uno dei comuni piu colpiti 
dal terremoto di cinque an
ni fa, e cioe Santa Ninfa 
in Belice. aveva gia incon-
trato numerose adesioni 
delle organizzazioni sinda-
cali. di giunte e consigli 
comunali, delle organizza
zioni e delle forze politiclie 
democratiche. Tutti i mo-
vimenti giovanili siciliani 
democratici, la FGCI. la 
FGS, il movimento giova-
nile dc si sono impegnati 
< perche la nostra non di-
venti una ennesima gene-
razione di emigranti». Lo 
appello dei sindaci, anche 
in relazione ai recenti di-
sastri che hanno colpito 
piu tremendamente le pro
vince di Messina, Catania. 
Palermo. Enna, Catanzaro. 
Reggio Calabria dice fra 
l'altro: < Manifestate tutti 
con not... Siamo convinti 
che se le forze scatenate 
della natura non si posso-
no fermare, e possibile pe
ro eliminarne le conse-
guenze con la volnnta de-
gli uomini e con la forza 
delle scelte politiche...». 

II documento di risposta 
degli intellettuali c stato 
gia sottoscrilto da decine 
di personality del mondo 
culturale e artistico ita-
liano. Eccone il testo: 

< Abbiamo letto con com-
mozione e sdegno insieme 
per la lunga inadempienza 
della cosa pubblica. l'ap
pello dei sindaci del Beli
ce; aderiamo pertanto con 

slancio alia manifestazione 
indetta a Santa Ninfa dal
le amministrazioni comu
nali e dalle organizzazioni 
sindacali nel quinto anni-
versario del terremoto. 

«Cinque anni dopo il 
terremoto una nuova scia-
gura si e abbattuta sulla 
Sicilia: nubifragi e alluvio-
ni hanno colpito e distrut-
to le fragili e cadenti strut
ture di province e di paesi 
abbandonati, malgoverna-
ti, sfruttati. Se non ci sard 
un mutamento profondo 
della direzione della cosa 
pubblica in Sicilia e in Ita
lia, fra cinque anni vedre-
mo ancora abitate dai la-
voratori che hanno perso 
le loro case nei disastri 
del dicembre del '72, le 
baracche e le catapecchie 
che oggi li ricoveravo. 

« Oggi come non mai, il 
problema siciliano si pone 
come problema nazionale; 
oggi come non mai si toc-
ca con mono che esso po-
tra essere avviato a solu-
zione, che nuove e salde e 
giuste strutture civili po-
tranno essere costruite so
lo se il modo di governare 
I'ltalia nel suo complesso 
cambiera radicalmente, so
lo se sara definitivamente 
liquidato il trasformismo 
dei potenti di sempre, che 
miitano formule, band'sre 
e nomi per~he nulla mu-
ti nella sostanza del loro 
potere ». 

Ed ecco un primo elen-
co di firme che gia forni-
scono un'ampia rappresen-
tanza di diversi settori del
la cultura: critici, storici, 
pittori. scrittori. ricercato-
ri, professori in diversi 
atenei italiani. musicisti. 
filosofi. economists edito-
ri. giuristi e giornalisti. Di 
ora in ora l'elenco si allun-
ga e nei prossimi giorni 
continueremo a dame no-
tizia. 
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MOZAMBICO: viaggio nelle zone liberate dai partigiani 

I GUBMGUEm E IL P0P0L0 
Un rapporto di fiducia che permette al Frelimo di affrontare con successo le difficolta della guerra e di combattere i 
particolarismi della vecchia struttura e mentalita tribale - L'addio agli ospiti stranieri nel corso di una manifesta
zione nella foresta - Prospettive di un allargamento della lotta armata - L'appoggio politico e militare della Tanzania 

Dal nostro inviato 

DI RITORNO DAL 
MOZAMBICO, gennaio 

Per rientraie in Tanzania 
dalla provincia libera mozam-
bicana di Cabo Delgado. non 
ripercorriamo il tragitto gia 
fatto e passiamo attraverso 
nuovi campi base e nuovi 
villaggi. 

In uno si svolge la mani
festazione di addio. In uno 
spiazzo sotto dei grandi al-
beri, e'e tutta la popolazione, 
attorno ad un palco di Ie-
gno messo su in poco piu 
di un'ora con tronchi d'albero 
legati con trecce vegetali (du
rante tutta la nostra perma-
nenza nei distretti di Nanga-
de e di Napa abbiamo visto 
capanne, tavoli. panche, letti. 
tutto fatto con il legno della 
foresta. ma mai tenuto assie-
me da chiodi). 

II comizio di saluto di Ci-
pande, vice comandante del-
1'Esercito di liberazione. e di 
Guebuza. commissario politi
co nazionale, e accolto con 
entusiasmo. Dopo averci rin-
graziato per essere venuti fra 
i guernglieri a portare la so
lidarieta delle forze democra
tiche italiane, Cipande ci re-
gala delle statuette intagliate 
nel prezioso legno nero loca
le (pur rispettando l'antica 
tradizione makonde, queste 
sculture rinnovano la temati-
ca tradizionale. raffigurando 
i contadini in armi. le guer-
ngliere, i colonialisti «:he ten-
gono in catene i mozambi-
cani. ecc) . Concludono la ceri-
monia gli evviva e gli abbas-
so corali che abbiamo senti-
to spesso in queste due set-
timane, perche caratterizzano 
ogni manifestazione di scola-
ri, di soldati, di popolo: « In-
dipendenza o morte », « Viva 
il Frelimo », « Abbasso il Por-
togallo », c La lotta continua », 
« Abbasso l'imperialismo. 

Terminata la manifestazione, 
quando ancora la gente e tut
ta nel piazzale dove si e tenu
to il comizio. una giovane 
donna sale sulla tribunetta, 
raostra alia folia una specie 
di grande panno nero e dice 
qualcosa, in makonde, con 
tono veemente. 

L'interprete ci spiega. La 
donna si e laraentata coi co-
raandanti dei guerriglieri per 
lo stato in cui arrivano al 
villaggio gli indumenti. Alcu-
ni, come appunto il panno 
che ha mostrato, sono inser-
vibili. Cimbane, rispondendo-
le, 1'ha informata che il ve-
stiario arriva da Dar es Sa
laam (la capitale della Tan
zania che dista oltre mille chi-
lometri dal confine col Mo-
zambico). dopo un lungo viag
gio in nave e gia quando 
parte dall'Europa (i cComi-
tati di solidarieta col Mozam-
bico» piu attivi in questo 
campo sono quello olandese 
e quello inglese) non e nuo-
vo, perche viene raccolto fra 
la roba usata che la gente da 
via. Poi, spesso. rimane parec-
chio tempo nei magazzini di 
Dar es Salaam e sosta ancora 
a Mtwara. II trasporto richie-
de tempo: in Tanzania, il Fre
limo dispone di camion e 
jeep dono dei paesi sociali
sts (ne vedremo a Dar es Sa
laam di fabbricazione sovieti-
ca. rumena. cinese. bulgara). 
ma la maggior parte della re-
te stradale e in terra battuta 
ed i viaggi sono lunghi e com 
plicati, per non pa Hare del 
trasporto a piedi nelle zone 
liberate. 

E' senz'altro un episodio 
marginale. quello a cui ab
biamo assistito. eppure con-
ferma ulteriormente la pro-
fondita dei legami fra Freli
mo e popolazione. Attorno al 
palco e'erano molti guerriglie
ri armati ai quali non era 
venuto neppure in menle di 
impedire alia donna di espn-
mere la sua protesta, come 
a nessuno era venuto in men 
te di nasconderci la sua cri-
tica (cosa facilissima perche 
tutto era avvenuto in lin
gua makonde). II fatto piu 
indicativo e pero la fiducia 
che quella donna aveva dimo-
strato. esprimendo liberamen-
te le sue lamentele nonostan-
te I'occasione del tutto ecce-
zionale della presenza di ospi
ti stranieri. e la convinzio-
ne che la protesta potesse 
servire a qualcosa. L'episodio 
e minima. ma inquadrato 
nella realta quotidiana che 
abbiamo vissuto nelle zone 
liberate, ci e sembrato assu-
mere il valore emblematco 
di conferma dei rapporti di 
fiducia, permanent!, democra
tici fra esercito e popolo. 

Questo elemento ci e par-
so fondamentale, perchd fin-
che il legame rimane cosi 
stretto anche le difficolta. le 
lacune, errori che possono es 
servi nella politica del Freli
mo potranno essere superati 
senza danni gravi. I compa-
gni mozambicani ci hanno. 
per esempio, indicato come 
un ostacolo non del tutto ab-
battuto il tribalismo. che pu
re e continuamente oggetto 
di una vera e propria cam-

II comizio di Cipande, vice comandante dell'esercifo di liberazione del Frelimo in un villaggio della zona liberata di Cabo Delgado 

pagna politica tesa a supera-
re i particolarismi, le ostili-
ta, le incomprensioni causate 
dalla vecchia struttura triba
le. La diversita delle lingue 
e un altro difficile nodo, in 
quanto vi sono nel Mozam-
bico sette gruppi etnici diffe-
renti — tutti perd con la stes-
sa radice bantu —: si e adot-
tato, come lingua comune, il' 
portoghese, pur senza ignora-
re i rischi e i limiti di una 
simile operazione. che ha pe
ro il vantaggio di non offri-
re spunti al riacutizzarsi del 
tribalismo (possibile con la 
adozione della lingua di una 
tribu al posto d» un'altra) e 
di garantire l'accesso imme
diate a materiale (per esem
pio, testi scientifici, tecnici ec-
cetera) ed a strumenti di co-
municazione (giomali, ra

dio, ecc.) gia predisposti. - ' 
Rimangono anche le com-

plesse questioni di una lotta 
di liberazione combattuta 
da uomini armati che si spo-
stano a piedi, privi di qual-
siasi mezzo meccanico mobi
le, contro aerei e carri arma
ti, elicotteri. bombe al na
palm, defolianti. Ne sono da 
sottovalutare le difficolta mi-
litari vere e proprie, special-
mente il grosso problema del
le regioni del Mozambico che 
confinano con regimi africani 
fascist! e razzisti come il Sud 
Africa c la Rhodesia, che han
no gia inviato loro truppe in 
Mozambico in appoggio al-
l'esercito portoghese. C'e an
che la questione della guerri-
glia nei centri urbani, non 
ancora cominciata perche non 
considerata dal Frelimo suffi-

cientemente matura, ma che 
si va facendo sempre piu ur-
gente, specialmente come di-
fesa della popolazione locale 
dall'accentuarsi della repres
s ion portoghese, che aumen-
ta man mano che la lotta di 
liberazione si allarga (qual-
che tempo fa, per esempio, 
la polizia portoghese arresto 
a Lorenzo Marques, capitale 
ufficiale del Mozambico. tre-
mila persone. in gran parte 
funzionari amministrativi, ac-
cusandole di essere collegate 
col Frelimo). 

Quando abbiamo chiesto 
che prospettive abbia la lot
ta armata dal punto di vista 
militare, se si prevede cioe 
la liberazione di tutto il Mo
zambico in termini di tempo 
relativamente brevi, i dirigen-
ti del Frelimo ci hanno ri

sposto che il maggior ostaco
lo e l'aiuto — non solo mi
litare — che il Portogallo ri-
ceve dalla NATO e dalle altre 
potenze imperialiste (la co-
struzione della diga di Cabora 
Bassa e un tipico esempio 
di appoggio indiretto ma non 
per questo meno efficace, co
me pure, in un altro cam
po, i motori Fiat degli aerei). 
D'altra parte, ormai i porto-
ghesi hanno rinunciato ad at-
taccare in campo aperto e an
che solo ad uscire dai presidi 
militari. Rimangono sulla di-
fensiva, subendo molto spes
so ugualmente pesanti perdi-
te in uomini, materiale. ae
rei, a causa dei continui e 
sempre piu forti attacchi del 
Frelimo. 

Gli apparecchi portoghesi. 
per esempio, adesso volano a 

ALL'UNIVERSITA' DI BARI 

Incontro di Guttuso con gli studenti 
L'iniziativa della Lega democratica degli studenti - II pittore ha parlato sul tema « L'arte 
e la cultura nella lotta per la democrazia » a un foltissimo pubblico di giovani che 
hanno poi dato vita a una calorosa manifestazione di solidarieta con il Vietnam 

BARI — Renafo Guttuso durante I'incontro con gli studenti 

Dal nostro corrispondeate 
BARI, 11. 

«L'arte e la cultura nella 
lotta per !a democrazia » e sta
to il tema di un incontro che 
la «Lega democratica degli 
studenti» ha organizzato con 
il pittore Renato Guttuso e 
che si e svolto nell'aula di 
Matematica deH'Ateneo. L'au-
la non ha potuto contenere 
tutti i giovani studenti ed il 
pubblico accorso al dibattito. 

Con questa iniziativa — che 
si e conclusa con una mani
festazione per il Vietnam — 
la Lega democratica degli stu
denti si e impegnata a por
tare a fondo la battaglia per 
una dulattica e per una cul
tura democratiche che fac-
ciano della scuola un luogo 
in cui i giovani ottengono una 
reale qualificazione professio-
nale ed un orientamento idea-
le progressista che li rend a 
consapevoli dei problem! e del

le grandi aspirazioni sociali 
dei lavoratori e del popolo. 
L'incontro con Guttuso — ha 
affermato lo studente Fran
cesco Laudadio — rappresen-
ta un primo momento deU'im-
pegno della Lega, impegno vol-
to a promuovere aH'interno e 
fuori della scuola la discus-
sione sui problemi deila cul
tura, a creare un nuovo fron-
te tra intellettuali e masse, a 
studiare e conoscere meglio 
la storia di quella parte della 
cultura italiana che si e schie-
rata al fianco del movimento 
popolare. 

L'incontro ed il vivace e sti-
molante dibattito che si e 
svolto con Guttuso hanno ri
sposto ai fini che si prefig-
geva la Lega, alia esigenza, 
cioe, di approfondire i temi 
del rinnovamento della cul-
Uira e della scuola. 

L'iniziativa ha rappresenta-
to sul fronte culturale il cor-

rispondente di quelle lotte che 
sul fronte « economico » e del
la democrazia nella scuola la 
Lega, sorta da pochi mesi do
po un lungo travaglio del mo
vimento studentesco, sta por-
tando avanti raccogliendo la 
adesione di migliaia di gio
vani antifascist! di ogni ten-
denza culturale e Ideate. L'm-
vito ad un pittoie impegnato 
sul piano politico e culturale 
come Guttuso ha contribuito 
a far uscire dalla vaghezza il 
tema « cultura e arte nella lot
ta per la democrazia», rife-
rendolo ad una concreta espe-
rienza culturale e di lotta, 

Nel dibattito, che ha assun-
to cosl il carattere di un nuo
vo tipo di « lezione » mterdi-
sciplinare, si sono intrecciati 
i temi deirarte e della poli
tica, della storia della cul
tura e di quella del movimen
to operaio e bracciantile. Una 
conclusione che si pub trwie 

da questo incontro e che il 
movimento studentesco. quan
do individua temi di lotta e 
di dibattito che per la loro 
natura organicamente si col-
legano ai movimenti reali, tro-
va la propria unita e ristabi-
lisce un rapporto nuovo e fe-
condo con la cultura, un rap
porto che non riesce a trovare 
nella scuola attuale. 

A Guttuso — che era accom-
pagnato dal segretario della 
Federazione del Pel Tommaso 
Sicolo, dall'on. Piccone, dal-
l'editore De Donate, che ha 
pubblicato il volume dell'arti-
sta « Mesticre di pittore ». dai 
professori Arcangelo Leone 
De Castris e Vitilio Masiello 
— ha rivolto espressioni di 
apprezzamento e di ringrazia-
mento il preside della Facolta 
di Lettere e Filosofia prof. Se-
merari. 

Italo Palasciano 

bassa quota soltanto di sera, 
quando, protetti dal buio. 
hanno qualche possibility di 
sfuggire ai tiri dei bazooka 
che gi giorno li abbattono con 
precisione < vietnamita ». I vo-
h notturni sono dedicati uni-
camente alia propaganda at
traverso altoparlanti esterni 
alle carlinghe: sono appelli 
alia popolazione perche non 
aiuti i guerriglieri ed a noi 
hanno ricordato lo stesso ti
po di iniziativa dei nazisti 
nelle zone che ospitavano i 
nostri partigiani poco prima 
del 25 aprile. 

II rientro in Tanzania, do
po 15 giorni di viaggio nelle 
zone liberate, avviene, come 
all'andata, attraverso il fiume 
Ruvuma, ma questa volta i 
partigiani ci fanno passare 
in pieno giorno, in un altro 
punto. Con la canoa. mentre 
alcuni guerriglieri guadano a 
piedi. raggiungiamo la spon-
da opposta e, appena toccata 
la riva, pensiamo di poterci 
finalmente concedere qualche 
minuto di sosta. II coman
dante Guebuza, che ci ha con-
dotto fin qui sani e salvi, non 
ci permette invece nessuna 
sosta: ci spiega che spesso gli 
aerei portoghesi « sbagliano » 
e mitragliano e bombardano 
anche questa zona di confine, 
pur sapendo benissimo che 
si tratta di territorio tanza-
niano. 

Piu tardi, in un ricevimen-
to ufficiale, cordialissimo. of-
fertoci dalle autorita tanza-
niane della regione di Mtwa
ra. il governatore stesso con-
fermera queste azioni pirata 
dei portoghesi. E' un vizio 
che stanno perdendo, pero, 
ci informano i nostri ospi
ti, perche alia propaganda di 
isterismo bellico di radio Lo
renzo Marques che minaccia 
€ raids punitivi come quelli 
di Israele in Siria per far 
piazza pulita dei palestinesi», 
segue regolarmente la realta, 
di apparecchi da guerra che 
non tornano alle basi porto
ghesi cperduti per incidenti 
tecnici *. 

II Portogallo, d'altra parte, 
sa che la Tanzania e un pae-
se democratico che ha un re
gime forte dell'appoggio po
polare, con un esercito ben 
equipaggiato, e si rende con-
to che l'aiuto che essa da al 
Frelimo ed ai profughi mozam
bicani non 6 certo soggetto 
al ricatto delle minacce colo-
nialiste di Caetano. Nel corso 
dei quindici giorni trascorsi 
nelle zone liberate e piu tar
di a Dar es Salaam, il ruolo 
importante che assolve la 
Tanzania nei confronti della 
lotta di liberazione del Fre
limo ci e apparso in tutta la 
sua portata politica e mili
tare. Non si tratta solo di 
solidarieta, ma di consape-
vole scelta da parte di un 
Paese che, pacifico e demo
cratico, si ispira al sociali-
smo e che connette percift 
coerentemente la propria in-
dipendenza e la propria li-
berta alia causa della liberta 
e dell'indipendenza di tutti 
gli altri popob" africani. Non 
ci sono, da parte della Tan
zania, ne compromessi ne e-
quivoci. Non a caso, discu-
tendo il problema dei profu
ghi. il Parlamento tanzania-
no ha affermato recentemen-
te: cNoi non porremo fine 
al nostro aiuto ai profughi 
nh lo diminuiremo. L'aiuto 
che ci impegnamo a dargli 
e rivolto ad aiutarli a ricon-
quistare i loro paesi, non a 
vivere qui senza lottare. Noi 
non possiamo aiutare colo
re che fuggono dal loro pae
se per cercare una vita di 
divertimenti e di l̂ussi, ma 
aiuteremo con entusiasmo co
lore che intendono liberare 
la propria patria >. 

La lotta di liberazione del 
Mozambico vista da un os-
servatorio cosi particolare co
me un rapido viaggio in una 
delle zone libere. appare cer-
tamente complessa. dura, dif
ficile. Essa ha esercitato su 
di noi una straordinaria for
za di convinzione. Proprio in 
questi giorni il Frelimo sta 
riportando una serie di suc-
cessi militari. In quest'ultimo 
mese la causa dell'indipen-
denza del Mozambico ha ot-
tenuto nella sessione dell'ONU 
riconoscimenti positivi da 
parte della grandissima mag-
gioranza degli Stati che non 
solo hanno invitato i mem-
bri delle Nazioni Unite a da
re il lore appoggio «mora
le e materiale » ai movimenti 
di indipendenza delle colonie 
portoghesi, ma hanno condan-
nato gli Stati che c continua-
no a fornire aiuti al Porto
gallo consentendogli di pro-
seguire le guerre coloniali >. 

E* pensabile quindi che la 
liberazione completa del Mo
zambico sia ormai un obiet-
tivo sempre piu vicino nel 
tempo. 

Marisa Musu 
(Fin* - I precedent! arllco-

II sono stati pubblicati il 
31 dicembre 12, il 7 e II 
10 gennaio). 

Un simposio a Roma 

La tabella 
delle 

acque 
inquinate 

IL PRIMO TENTATIVO DI 
PROCEDERE SU BASI SCIEN-
TIFICHE ALLA CLASSIFICA-
ZIONE DEGLI SCARICHI SE-
CONDO LA LORO TOSSICITA' 

Senza il clamore propagan-
distico che accompagna assal 
spesso molte iniziative In 
campo ecologico si e svolto re-
centemente a Roma, promos-
so dall'Istituto di ricerca sul-
le acque del Conslglio nallo-
nale delle rlcerche, 11 simpo
sio sulle « premesse tecnlche 
e scientifiche per la definlzlo-
ne dei limiti di accettabill. 
ta delle acque dl scaricox. 

Questo simposio, al quale 
erano invitati esperti, scien
ziati ed amministratorl pub-
blicl (presiedeva Ton. Gian-
carlo Merll, che e anche pre-
sidente del gruppo parlamen-
tare dl studio sulle acque in 
Italia) e stato il primo ten-
tativo serio dl porre su basi 
scientifiche concrete il gros
so problema della elaborazlo-
ne di una tabella dl limiti 
di accettabilita degli inqul-
nanti prima del loro sversa-
mento nel corpl idricl o nel 
terrenl. 

E' opportuno rlcordare che 
tale Iniziativa era stata prece-
duta da un convegno orga
nizzato tre anni fa a Mllano 
dalla Federazione delle asso-
ciazioni scientifiche e teenl-
che. nel quale la maggioran-
ea dei partecipantl si era net* 
tamente orientata per accet-
tare la classificazione degli ef-
fluenti e quindi aveva scarta-
to la classificazione dei corpi 
idricl in base al loro uso. 
Questa ultima tesi era stata 
fortemente caldeggiata anche 
da qualche esperto notoria-
mente legato agll amblentl pa-
dronali, ed e stata e forse 
lo e ancora, per quanto se 
ne sappia, la « filosofia» sul
la quale e imperniato I'ela-
borato del progetto legge go. 
vernativo n. 695 il quale, ben-
che presentato gia da due le
gislature, non e mai rluscito 
a glungere nemmeno in sede 
referente, per la stessa oppo-
sizlone delle forze democrati
che In Parlamento e nel paese. 

La classificazione degli sca-
richi in base al loro potere 
inquinante o tosslco b stata 
dunque preferita dalla mag-
£ioranza assoluta de«ll stu-
diosl del settore, a quella dei 
corpi Idricl, per un insieme 
dl conslderazionl che sareb-
be qui troppo limgo elenca-
re. In occasione del conve
gno del FAST di tre anni 
fa, venne anche proposta tinft 
prima tabella di limiti dl ac
cettabilita, che, nel frattem. 
po, ha rappresentato l'unico 
elaborato al quale potersl ri-
ferire, in molte ordinanze 
emesse da numerosi sindaci 
e presidentl delle amministra
zioni provincial!. 

In apertura del simposio il 
S1?,??3^^"5 5-1-0 ' direttore 
dell'Istituto, ed I suoi colla-
boratori. fra i quali II pro
fessor Marchettl, hanno espo-
sto tutta la vasta problema-
tica riguardante il problema 
della elaborazione del limiti. 
concludendo infine che se e 
vero che sotto II a profilo tec-
nico scientificon i vari siste-
mi proposti presentano tutti 
elementi di insoddisfazione 
tuttavia attualmente non esi-
ste alcuna possibilita di rap-
portare i limiti proposti con il 
corpo idrico recipiente. Tale 
correlazione, che avrebbe il 
vantaggio di ridurre anche 
fortemente gli oneci della de 
purazlone, non e attualmen. 
te possibile in quanto in Ita
lia 1 fiumi eono solitamente 
a regime torrentizio, con bre
vi e talora disastrose piene 
acconTPagnate da lunghi pe-
riodi di magra, durante i qua
il H lore potere diluente e 
assolutamente trascurabile. Di 
$F* feit*06!1* d i f a r s- c"e la tabella dei limiti sia uni-
ca e percI6 uguale per tutti 
gli scanchi sia che essi si 
sverslno in fiumi o In laghi. 
E stata una scelta dettata 
non solo da ragioni politico-
ammmistrative ma anche da 
esigenze di carattere sclenti-

Nel corso del simposio so
no stati ripresentati i limiti 
g f Proposti al convegno del 
FAST con Iievi modificlie de^ 
tate dalla maggiore conoscen-
^ „ c h e , s i ** °B2i » -ivello 
nazionale e mternazionale del
la tosslcita di molti elemen. tu -n1., a-tre parole e stato 
possibile stabilire alcuni dl 
questi limiti non piu solo su 
ppene incomplete conoscenze 
nguardanti il pericolo che 
comporta la diffusione di ta-
luni elementi sulla saperfice 
terrestre, bensi in base ad 
una gamma molto maggiore di 
notiziet come ha affermato il 
professor Marchetti, ottenute 
sperimentalmente in Italia e 
all'es tero. 

Tali informazioni harmopor-
tato ad abbassare ed in ccrti 
rasi ad innalzare i valori dl 
concentrazione per litre di 
ciascun elemento. 

Come e noto la Toscana e 
la prima e per ora anche 
Tunica regione che abbia adot 
tato i limiti di accettabilita, 
con delibera consiliare, che 
ha visto tutte le forze poli
tiche democratiche schierarsi 
unite su un tema cosl im
portante iwlla lotta contro gli 
inquinamenti e per la siste-
mazione del territorio, ed e 
una delle prime regioni che 
stanno per adottare on pro
getto pilota previsto nel pia
no di programma; <wso rap. 
presentera II primo esempio 
dl studio dal quale ricavare 
gli elementi fondamentall per 
intervenire nella sistemazione 
dell'intero bacino deH'Amo, 
nel quadro della lotta con
tro gli inquinamenti e le al
luvion! e piu In generale per 
la gestlone dl tutte le rlsor-
se Idriche del territorio. Lm» 
bardia, Emilia, Umbrla e PIc-
monte si muovono anch'esse 
»u questa strada. 

Giorgio Casufo 
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