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Nelle zone delta Sicilia e delta Calabria devastate dall'alluvione 

Ancora drammatica la situazione 
Inadeguate misure del governo 
II consiglio del ministri ha varato un decrcto legge per i provvedimenti alle popolazioni colpite - Una 

linea di ritardi e di carenze - Appena 77 miliardi di fronte a un bilancio di danni ben maggiore 

Disastrosa OTpsiinazione 
del soccorso in Sicilia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20. 

A ventl giomi dal dlsastro-
al smottamentl che hrmno 
sconvolto anche tanta parte 
della Sicilia, un drammatico 
appello e stato lancmto rial 
la popolazione del piccolo 
comune del messlnese d Fun 
dachelll Fantlna dove <;r.a gl-
gantesca frana ha provocato 
quattro delle sedicl vlttime 
sicillane e devastate due in-
tere frazioni. 

L'appello e sconvolgente: 1 
primi e ridottissimi aiutl so-
no gia finiti; degii 'nterven-
ti d'emergenza con cui fron-
tegglare almeno 1 danni rl-
mediablli e dare un'ombrn dl 
civile sistemazlone ai .sinistra-
ti non c'e traccia. 

Le frane che hanno inve-
stlto Fondachelli Fantina 
— ed in particolare quella 
che ha sconvolto la contra-
da Raju — erano state ma-
tematicamente previste e per-
sino esattamente locallzzate 
da un rapporto sul movlmen-
tl franosl redatto congiunta-
mente died annl fa dal Con
siglio superiore del LL.PP. e 
dalla direzione generale del-
TANAS. ma al quale non era 
stato dato alcun segulto. II 
rapporto e stato rivelato dal-

VUnita all'indomanl della tra-
gedia, ma ne 11 minlstero del 
lavori pubblicl ne la presl* 
denza del consiglio del go
verno Andreottl hanno speso 
una sola parol a per repli
ca re alle contestazlonl dl una 
grave e colposa condotta. 

Ma 11 pegglo doveva anco
ra accadere: neppure dopo 11 
prevlsto disastro — dopo cloe 
che la frana aveva travolto 
e sepolto quattro persone — 
neppure allora si e messo 
in moto un qualsiasi mecca-
nismo 

La situazione e analoga o-
vunque, nelle altre zone e 
province disastrate. 

Da cl6 I'importanza del aver-
tice» delle regionl meridional! 
che — appunto per condan-
nare una linea comune dl con-
trattazione con lo Stato per 
riparare al caos idrogeolosrl 
co — si tlene mercoledl roat-
tina a Palermo, a Palazzo del 
Normannl, sede del parlamen-
to siciliano. Alia riunlone. che 
e stata convocata dal presl-
dente dell'Ars raccogliendo 
una proposta formulata dal 
gruppo comunista. parteclpe-
ranno 1 presl dentl del con
sign regionall 

g. f. p. 

II Consiglio del ministri. 
riunitosi sotto la presldenza 
dell'onorevole Andreottl. ha 
leri approvato. come pnmo 
punto all'ordine del giorno, 
il decreto legge riguardante 
1 provvedimenti a favore del
le popolazioni calabresl e si
ciliane colpite dalle recentl 
avversita atmosferiche. 

Nel corso della riunlone 
— come viene preclsato nel 
testo del comunicato dlra-
mato alia fine dell'incontro — 
il vicepresidente Tanassi ha 
rlferito sulla sua vislta nelle 
zone alluvionate. 

In sostanza, per quanto ap-
pare chlaro il decreto legge 
si muove sulla stessa linea di 
rltardo e dl carenze che la 
azlone del pubblicl poteri ha 
ampiamente dlmostrato nella 
fase del soccorso immediate. 
Ad esempio, si eleva di 27 mi
liardi 11 fondo dl pronto In-
tervento dell'articolo 3 della 
legge 364, prevlsto In 50 mi
liardi: dunque, In tutto, ver-
rebbero per ora stanzlati ap
pena 77 miliardi di fronte ad 
una situazione dl gravlsslmi 
danni e per la quale era sta

ta formulata dal parlamenta-
ri comunistl una richiesta di 
prlmo intervento dl 500 mi
liardi. 

II Consiglio del ministri ha 
lnoltre deliberato una serif 
dl provvedimenti e dl mora-
torie per tuttl 1 settori pro-
duttivi delle zone colpite dal
l'alluvione; In particolare la 
esenzione dalle imposte e un 
assegno di 500 mila lire al 
capifamiglia. 

Per quanto riguarda pol le 
opere dl rlprlstino, dl assesta-
mento e di consolidamento dl 
inf rastrutture, strutture e ser-

vlzl. 11 Consiglio del ministri 
si e limitato a «confermaro 
formalmente», per 11 prossl-
mo futuro, 11 varo dl uno 
schema di legge speclale per 
la Sicilia e la Calabria oltre 
a stanziare cifre da erogare 
all'ANAS per riparare strade 
e pontl. E' stata lnoltre au-
mentata di 30 miliardi la do-
tazlone del fondo di solidarie-
ta nazionale. 

Quanto tall provvedimenti 
slano affrettatl e inadeguatl 
viene sottollneato da una pre-
sa di poslzione della Feder-
braccianti-CGIL, che lerl ha 
diffuso un comunicato In me-
rito alle alluvionl nel Mea-
zoglorno e sul dissesto ldro-
geologlco del territorlo nazio
nale. «II governo in carica 
— dice tra l'altro 11 documen
ts della Federbracciantl-CGTL 
— deve decidere un sostan-
zlale anmento del ftnanzta-
mento ordinario per le opere 
di riassetto idro-geologico con-
nesso con la difesa del suolo. 
Devono essere rimosse le pa-
stole burocratiche che ritar-
dano I'erogazione di stanzia-
menti gia decisi a guesto fine. 
E' necessano e urgente che 
tutto il flnanziamento pubblt-
co stanziato per le opere di 
difesa idrogeologiche venga 
immediatamente reso dlspu-
nibile per le Regioni. 

lnoltre, sempre nella gloi-
nata dl lerl, la Federazione 
CGIL, CISL-UIL ha lnvlato 
una lettera (a flrma Lama, 
Stortl e Vannl) al President© 
del consiglio e a tuttl 1 mi
nistri Interessatl, per chie-
dere un confronto in merito 
ai provvedimenti da adottare 
per le zone alluvionate della 
Calabria e della Sicilia. 

Da domani sard interrotta I'assistenza diretta 

GRAVI DISAGI TRA I LAVORATORI 
PER LA VERTENZA MEDICI-INAM 

Le medicine saranno prescritte sul ricettario privato -1 mutuati dovranno pagarle? - Difficoita per 
ottenere I'indennita di malattia -1 medici di Pesaro contrari ad azioni che danneggiano i lavoratori 

Inammissibili forme di lotta 

La declsione della Federa
zione degli ordini del medi
ci di dichiarare dal 22 gen-
naio l'agitazione del sanlta-
ri mutualisticl con la formu
la del ritorno alia libera pro-
fessione nei confront! dei 
mutuati e una misura dl ec-
cezionale gravita che costl-
tuisce una riprova delle con
tinue sterzate a destra del 
governo Andreotti-Malagodi. 

E" anzitutto inammissibile 
che quelle decisiom siano 
state prese sotto la presiden-
za dell'on. De Lorenzo che, 
oltreche presidente della Fe
derazione degli ordini dei me
dic! e anche sottosegretario 
alia Sanita. E' inammissibi
le che la FNOM si comportl 
scopertamente come un sin-
dacato che dichiara agitazion! 
e Iotte, mentre essa e e deve 
restare solo 1'organo che re-
golamenta la iscrizione ob-
bligatoria dei medici all'albo 
professionale. 

Inammissibili sono le forme 
di lotta decise dalla FNOM 
piu nettamente che per 
11 passato rivolte a danneg-
giare i lavoratori. 

II quadro assume, qumdi 
tinte assai piu scure e aspet-
ti piu ignobili di quel che sia 
awenuto per il passato E* 
11 quadro di un'offensiva che 
la FNOM muove non solo per 
la vertenza dei medici mutua-
llstici ma con uno scopo piu 
generalmente politico. 

La proposta dl contro-rifor-

ma del governo comincia al-
l'art. 1 con queste parole: 
a l l servizio sanitario ricono-
sce 11 dirltto del medico di 
curare gli assistiti nel modo 
che ritiene tecnicamente ap
propriate ed il diritto degli 
assistiti alia libera scelta del 
medico nonche 11 diritto di 
servirsi dell'assistenza sani
taria privata». £ ' questo il 
manifesto del liberismo In me-
dicina, che nega 1 principi dl 
tutela pubblica della salute, 
di dovere dello Stato di inter
vento preventivo, di lotta con-
tro le cause delle malattie e 
contrappone a tutto cib all 
diritto » del medico ad eserci-
tare la professione nel mo
do piu redditizio. 

La FNOM e forse scontenta 
dl cib? No e quel che essa ha 
voluto. Solo che la burrasca 
che si e scatenata nella DC 
contro l'aberrante ritorno In-
dietro che la proposta dl con-
tro-riforma rivendica, si e ac-
compagnata alle sdegnate 
reazioni nel parti to repubbll-
cano, in parte nella stessa so-
cialdemocrazia e alia lotta 
aperta delle Confederazioni 
sindacali e delle forze politt-
che deU'opposizione di si
nistra. 

E* contro questa situazione 
di protesta nel paese, spe
cie ad opera delle Regioni. 
per bocciare la contro-riforma, 
che la FNOM scende in lotta 
sperando nell'effetto del vec-
chio espediente dl lusingare 

i medici con miraggl dl piu 
alti guadagni, cercando di at-
tuare un blocco conservatore, 
che sfondi facendo prevalere 
11 mercimonio della medici-
na, cosl come e effigiato dal
la proposta Gaspari-Coppo. 

Solo una Irrisoria minoran-
za di medici pub accettare le 
arcaiche formule della FNOM 
che sogna 11 medico di faml-
glia, adagiato in un quieto la-
voro di poche prestazionl 
aonorates da elevate retrl-
buzioni. 

Basta scorrere le rlchleste 
dei medici a proposito di ora-
rio di lavoro, riposo settlma-
nale con turn! di guardla, fe-
rie ecc^ per capire che la 
massa dei medici vuole un 
contratto moderno, un lavoro 
razionale, una retrlbuzkme dl-
gnitosa, il tutto.in luogo del
la disperata oorsa cosiddetta 
libero-professlonale. al piu 
gran numero di prestazionl 
amanuensi e squallficate per 
cumulare grass! lntroitL 

La grande massa dei me
dici ripudia, nella propria 
coscienza. questo modello. 
Una soluzione nuova cultural-
mente e professionalmente 
qualificante e reperibile nella 
riforma. L'incontro della clas-
se operaia e delle masse po-
polari co! medici pub propl-
ziare questo risultato con 
l'aiuto decisivo degli entl lo
cal i. 

Sergio Scarpa 

Lavorava solo a 170 metri di profondita 

Muore schiacciato dalla benna 
un minatore della Montedison 
Dal nostro corrispondente 

GAVORRANO. 20 
Un nuovo e grave infortunio 

gul lavoro che c costato la vi
ta deH'operaio Ivo Cerboneschi, 
di 39 anni. e accaduto ieri sera 
quasi al termine del turno di 
lavoro nella miniera di pirite 
della Montedison di Gavorrano 

II Cerboneschi, che era resi-
dente a Ribolla. lascia la mo-
glie e una bamhina di II anni. 
Un cerchio di silcnzio circonda 
il grave fatto e le cause dell'in-
ci dente. 

Da notizie da noi raccolte, dai 
compagm di lavoro. risulta che 
il Cerboneschi lavorava solo 
ad una autopala meccanica a 
livello meno 170. quando im-
prowisamente il mezzo si are-
nava nel panlano. II Cerbone
schi allora ccrcava di rimuo-
Terla con una binda quando 
fcBprowisamonte scattava la 
benna del grosso mezzo mecca-

nico che colpiva il povero ope-
raio uccidendolo sul colpo. Solo 
dopo diverso tempo alcuni com-
pagni di lavoro recatisi sul luo
go dove lavorava il Cerboneschi 
si sono accorti dell'accaduto. 

Forte e la rabbi a dei mina-
tori e delle popolazioni della 
zona per questo nuovo sacrificio 
di una vita umana alia causa del 
profitto della Montedison. In-
fatti alia luce di questo falto 
non possiamo non richiamare 
I'attenzione sulle gravi responsa-
bilita che porta la Montedison. 
Appare quanto mai emblemati-
co, infatti. che un operaio sia 
lasciato solo a svolgere il suo 
lavoro ad una macchina che per 
il ritmo infernale sostenuto, sot-
topone I'individuo ad uno stress 
e tensione psicofisica a] limi'e 
della sopportazione. 

Se a questo poi aggiungiamo. 
come sembra apparire dalle pri
me indicazioni. che nessuna mi
sura preventiva di sicurezxa era 

allestita a questo livello. con 
nuova e drammatica attualita si 
pone il compito di imporre alia 
Montedison un controllo operaio 
reale sulle misure di preven-
zione e di sicurezza. E' questo 
insieme alia diminuzione dei r;t-
mi un obiettivo su cui insisto-
no le organizzazioni sindacali 
e i minatori per uscire dall'in-
cubo sempre presente di nuove e 
piu gravi tragedie. E alia luce 
di questa nuova tragedia vi 
6 una sola considerazione da 
fare: modificare radicalmente la 
condizione operaia e Torganizza-
zione del lavoro che atlualmen-
te vigono nelle miniere Monte
dison. 

Questo e I'imperativo cui non 
devono sottrarsi colore che in 
quesU giorni cercano di eludere 
e nascondere ii vero problema 
che e insito nella politica di ri-
strutturazione del monopolio. 

Paolo Ziviani 

Da domani decine di milioni 
di lavoratori e i loro familiari 
saranno costretti a subire le 
conseguenze della rottura della 
trattative per il rinnovo della 
convenzione INAM-roedici gene-
rici. In concreto, le forme di lot 
ta adottate da un comitato di 
agitazione ed approvate dal co
mitato centrale della Federazio
ne nazionale degli ordini dei me 
dici (FNOM) - che CGIL. 
CISL, UIL hanno giudicato 
«inaccettabili» perche il danno 
maggiore ricadra sui lavoratori 
e non sulla controparte, 1'INAM 
— avranno come risultato la 
interruzione, anche se non to-
tale, dell'assistenza indiretta. 

I medici generici visiteranno 
il mutuato senza pretendere il 
pagamento (in precedenti ver-
tenze era stata adottata questa 
ritorsione), ma sia il certiflcalo 
di malattia che la prescrizione 
delle medicine saranno compi-
lati non sui moduli dell'INAM 
bens:] sul ricettario privato. In 
sostanza — hanno detto i diri-
genti della FIMM (U sindacato 
dei medici generici). dei medici 
condotti e della FNOM in una 
conferenzastampa — poiche la 
convenzione e scaduta. i medici 
tornano alia libera professione. 
•• Le conseguenze di questo at-
teggiamento — di cui va addos-
sata la responsabilita non sol-
tanto sui dirigenti degli orga-
nisrai medici ma anche sul go
verno e sull'INAM — saranno 
molto gravose se la ritorsione 
decisa dalla FNOM sara attua-
ta dai medici (ma gia si sa che 
rOrdine dei medici di Pesaro si 
e dichiarato contrario e che in 
altre provincie si sono svolte 
agitate assemblee). 

Per quanto riguarda le medi
cine il ricettario privato potreb-
be non essere accettato dal far-
macista (a meno cbe 1'INAM 
non dia disposizioni contrarie) 
e in questo caso il mutuato do-
vra pagare di tasca propria. 
lnoltre. considerandosi libero 
professionista. il medico potra 
prescrivere medicinali non com 
presi nel prontoario INAM, e 
anche in questo caso il mutuato 
dovra pagare di tasca propria. 

Ancora piu gravi conseguenze 
si profilano per i lavoratori cbe. 
a causa di una malattia, non 
sono in gradb di andare al la
voro. In questo caso la disposi-
zione data dalla FNOM e che 
i medici non rilasdano alcun 
certiflcato medico-legale, inch"-
spensabile per ottenere dal-
l'TNAM I'indennita di malattia e 
per giustiflcare la propria as-
senza dal lavoro. in mancanza 
di cui il padrone puo decidere 
fl Iicenziamento. 

La FNOM ha affermato che 
questa certiflcazione medico-le
gale i medici mutualistici non 
debbono farla piu: in questo 
modo — e stato detto — i me
dici non potrebbaro essere piu 
accusati dalla Conflndustria di 
favorire l'assenteismo nelle fab-
briche. 

Secondo la FNOM I1NAM do-
vrebbe affidare il controllo me
dico-legale ad uno specifico cor-
po di medici pagati a parte. Su 
questa richiesta sarebbe awe-
nuta la rottura delle trattative. 
La stessa FNOM, d'altra parte. 
riconosce che attualmente lo 
INAM non dispone di un corpo 
medico per eseguire il controllo 
medico - legale. Sembrerebbe, 
quindi, una via senza uscita, 
a meno che la FNOM non punti, 
senza dichiararlo, ad ottenere 
una tariffa mpplementare. 

A Catanzaro un 

convegno PCI-PSI 

II governo 
emargina 
i poteri 
regional! 

Nella relazione del com-
pagno Ambrogio le pro-
poste per fronteggiare la 
situazione dopo I'alluvio-
ne - Oggi gli interventi 

di Ingrao e Mancini 

Dai nostro inviato 
CATANZARO. 20. 

Sono inizlatl nel tardo po-
merlgglo dl oggi 1 lavori del-
I'asslse regionale unitaria 
convocata da PCI e PSI sul 
probleml apertl dalla alluvlo-
ne. Sono presentl numerosl 
slndaci e amministratori pro-
vinciall e regionall. rappre-
sentantl delle organizzazioni 
sindacali e contadlne e dl al
tre forze polltlche. La ma
nifest azlone si concludera nel
la mattlnata dl domani con 
gli interventi del compagnl 
Ingrao e Mancini. 

La relazione lntroduttlva e 
stata tenuta dal compagno 
Franco Ambrogio, segretarlo 
regionale del PCI. 

«GU awenimenti dl questi 
giorni — ha detto fra l'altro 
11 compagno Ambrogio — tot* 
levano una serie di questioni 
immediate e di prospetttva, 
di drammatica gravita uma
na, sociale ed ecanomica. Dal-
le prime notizie che abbiamo, 
risulta che il governo ha pre-
disposto un prowedimento 
che emargina ed umilia, con
tro il dettato costituzionale, 
le leggi, le competence e i 
poteri delta Regione*. 

« Noi ritentamo inoltre — ha 
contlnuato — che insieme con 
le misure di interventi e aiu-
ti immediati, contenute nel'de-
creto legge governativo, biso-
gna mettere in movimento tut-
ta una serie di leve statali. 
per awiare una vera e pro
pria svoUa nella politica agru-
rta e dl difesa del suolo che 
ne faccia uno dei momenti 
caratterkaanti di un nuovo ti-
po di svUuppo. 

< Bcco le •- direztoni prinet-
pali verso cut — a nostro 
parere — bisogna orientare 
I'aztone dello Stato, nei suoi 
vari momenti: 

a) utilizzare in tempi 
fortemente raccorclatl 1 250 
miliardi dlsponiblll per la 
«legge speclale calabrese», 
varando rapidamente una leg 
ge regionale che metta final 
mente nelle manl della Re
gione la gestione di questa 
legge 

b) mettere In movimento 
una serie dl misure previ
ste dalla legge per 11 « Fondo 
di solidarieta», dalla legge 
per la casa, dalla legge per -
la montagna, alio icopo dl 
favorire il ripristino delle col-
ture danneggiate, la ricostru-
zione di determinati abitati. . 
rapprontamento dl planl zo
nal! di risanamento e dl svl-
luppo per la montagna e per 
la collma; 

e) procedere ad una re-
vlslone del bilancio dello Sta
to che va ora all'esame del 
Senato. operando quella cor-
rezione degli atanziamentl e 
degli indirizzl che gia un me-
•e fa noi chiedemmo alia Ca- . 
mera e che deve aumentare 
1 fondi e i poteri real! datl 
alle Regioni, sotto la voce de
gli stanziamenti per 1 m Pla
nl di svfluppo* e per t «Con-
tributl speciall » da riconosce-
re al Mezzogiomo; 

d) finalizzare agll oblet-
tlvi della difesa del suolo e 
delle trasformazlonl agrarle 
determinant! « progettl specia
l l* previstl in sede dl pro-
grammazione per II Mezzo-
glono e fare delle Regionl e 
della rete del potere locale 
la leva per la loro elabora-
zione e realizzazione; 

e) glungere alia elabora-
zlone da parte dei consign 
regional! e del parlamento dl 
nuovl indirizzl per la difesa 
del suolo. 

Franco Martelli 

Ivo Delia 
Savia 

arrestato 
in Germania 
Ivo Della Savla e stato ar

restato dalla polizia tedesca a 
Wiesbaden. 

Ivo Della Savia — fratello 
di Angelo Piero Delia Savla, 
arrestato nei giom! scorsi In 
Germania su richiesta della 
Procura della Repubbltca di 
Milano — e implicato nel pro-
cesso per gli attentat! del 12 
dicembre 1969. con I'accusa dl 
aver detenuto material! esplo-
sivi In un deposito sulla via 
Tlburtlna Insieme con Pletro 
Valpreda e Roberto Mander. 

Appena le autorita ltaliane 
sono state informate dell'ar-
resto di Ivo Delia Savla hanno 
dato awlo alia procedura di 
estradizlone. 

1'ELETTRICITA 
per il nostro 

vitto quotidiano 

Quanti saremo nel 2000? 
Secondo 1 piu recentl calco-
11 fra trent'anni saremo non 
meno dl sette miliardi. B nel 
2040? Saremo, anzi, saranno 
per la rr.aggior parte dl not, 
12 miliardi destinati a salire 
a 30 nel 3000. 

Clfre da capoglro. E lo so 
no tanto piu se si pensa a 
quail probleml 11 genere uma-
no sta andando Incontro In 
termini di bocche da sfamare 
Gia oggi due terzi della po
polazione mondiale e sotto-
alimentata. Ma anche questo 
dato, gia di per se lndlcatlvo, 
ha bisogno di ulterior! espll-
cazloni per dare il senso esat-
to della gravita della situa
zione. II 10-15 % della popola
zione della terra soffre la fa 
me, non ha insomma cibo 
per far fronte ad eslgenze 
primordlall. II 35-50% soffre 
per malnutrlzione, per una 
allmentazlone insufficlente 
dal punto di vista qualitatlvo. 

In tutto 11 mondo occorre-
rebbero 60 mlllonl dl tonnel-
late dl prodottl anlmall, SO 
mlllonl dl tonnellate dl frut-
ta e legumi e 5 mlllonl dl 
tonnellate dl materle grasse. 

QuesU datl impresslonantl 
10 sono ancora dl piu se si 
pensa che per sfamare la po
polazione la produzlone nel 
2000 dovrebbe essere raddop-
piata.' Gil sqpillbri eslstentl 
diventerebbero ancora piu 
gravi. 

II problema e quindi gigan-
tesco. Qual e il contrlbuto che 
da l'elettiicita con tuttl I 
6Uol impieghi? Una lnchlesta 
Gulla elettrificazione rurale, 
a cura dell'Ufflclo stamps 
dell'Bnel, consente, a questo 
proposito Interessantl spuntl. 

t L'elettriclta — e scritto -
offre un dupllce fondamenta-
le contrlbuto: consente d! 
produrre megllo e dl piu, 
permette dl conservare 1 pro
dottl allmentari al fine dl 
prolungarne U perlodo dl 
conservazlone e dl consentlre 
la disponibllita di un raccolto 
e di quello dell'anno succes-
elvo ». 

Vedlamo sublto perche l'e
lettriclta consente dl produr
re meglio e dl piu. Bastera 
portare un solo esempio, 
quello relatlvo al riscalda-
mento delle coltivazionl e 
deirirradiazione delle piante 
e del fiori. Le possibllita di 
successo dl tali tecniche sono 
dimostrate dalle produzionl 
dell'Olanda. del Belgio, del
la Germania. In questi ultl-
ml due paesl si producono 
fuori staglone ortaggi ed in-
salata. Anche In Italia 1m-
planti dl tal genere stanno 
avendo un positivo sviluppo. 
Una lndagine condotta dal-
I'lstituto centrale dl statlstl-
ca ha accertato che nel 1989 
esistevano nel nostro Paese 
circa 70 mlla serre con una 
superficle coperta dl 5,141 
ettari. La maggiore superfi-
cie coperta si trova In Sici
lia. Seguono 11 Lazio. la Cam
pania. la Toscana. La stra-
grande maggioranza delle 
serre, circa II 72,4% riguar
da coltivazionl ortive. 

Quail sono 1 vantaggl che 
11 rUcaldamento elettrico del 
terreno offre? In primo luo
go viene mantenuto 11 liveilo 
termico desiderato regolan-
dolo in funzlone delle condi-
zioni atmosferiche. Inoltre U 
calore prodotto dai condutto-
ri e un calore secco e sano 
che ostacola la riproduzione 
di mlcrorgantsmi dannosi. 
Inflne le colture da trapian-
to. cresclute In terreno sec
co, s! trovano In notevole 
vantaggio. all'atto del trasfe-
ri mento In campo aperto. rl-
6petto ad altre allevate in 
ambiente umido. 

Veniamo alia conservazic-
ne dei prodottl. L'impiego 
del freddo non e una novita. 
Gil antichl popoll nordicl 
esponevano alle temperature 
glacial I ambientall came e 
pesce per congelarlo. Ma 
qualcosa dl nuovo, rispetto al 
passato va segnalato e non e 
certo dl poco conto. Oggi si 
pud produrre 11 freddo nella 
qualita e nella quantita de
siderata mediante macchlne 
adatte ad impiego Industria-
le. E* stato possibtle, nel cam
po delPalimentazione, trasfe-
rire ingenti masse di derrate 
a'.imentari da una stagione 
all'altra. da un punto all'al-
tro del globo 

Senza l'apporto dl energia 
eleltrica tutto questo non e 
pensabile. Le appllcazlonl del 
freddo non sarebbero state 
posslblll neppure per le pic-
cole azlende e per te nostra 

L'Enel e l'elettrificazione rurale 
Nel 2000 saremo non meno.* 

di sette miliardi di persone 
Per sfamarli occorre perlomeno 

raddoppiare la produzione 
II 10-15% della popolazione della 

terra non ha cibo - L'energia 
elettrica per una maggiore 

e migliore produzione, 
per la conservazione dei prodotti 
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stesse case. Grazie all'energia 
elettrica si complono tante 
altre operazioni relative alia 
conservazione. Apposite ap-
parecchiature, piu o meno 
complesse. consentono la se 
Iezione, la calibratura, la con-
fezione del prodotto destina-
to a conservazione. Partico-
lari sistemi di trasporto fa-
cilitano rimmagazzinamento 
nelle celle frigorifere, veico 
II frigoriferi consentono II 
trasporto dei prodotti a lun-
ghe distanze mantenendoli 
nelle condizionl ideal!. 

Altro contributo dato dal-
l'energia elettrica e relatlvo 
al settore degli aliment! sur-
gelati. E poi. tanto per fare 
ancora un esempio, la lavora-
zione del latte. Pastorizzato, 
scremato, magro. omogeneiz-
zato, sterilizzato. concentrato, 
In polvere, fermentato: cam 
biano ! nomi ma il denoml 
natore comune e sempre II 
solito e cioe l'elettriclta. 

La fame dell'uomo dunque 
e 11 contributo deli'elettnci-
ta: un problema che l'Enel 
non trascura Indirizzando I) 
suo Impegno per l'elettrifica
zione delle campagne. 

La sete delle campagne e 
l'impiego deU'elettricita: al 
tro problema che l'Enel af-
fronta. 

In poco piu dl un secolo II 
consumo dl acqua e passato 
da 50-60 litri a testa a 450 
litrl consumatl daU'uomo dl 
oggi. In una citta dl medta 
grandezza. Per fare una doc-
cia di tre minuti sono neces-
sari circa 50 litrl di acqua, 
per un bagno In una vasca 
100 litrl, per 11 riscaldamento 
di una casa dl otto piani 3 
milioni di litrl al giorno. A 
questo consumo va aggiunto 
quello dell'lndustrla e - del-
ragrlcoltura. La magglor par
te dell'acqua dolce e usats 

per trngazione. in tale se^ 
tore 11 consumo mondiale si 
aggira sui 170 mila metri cu-
b\ al secondo, pari a circa 
1'8 % del consumo mondiale 
di acqua. Per produrre una 
tonnel lata di cereali occorro-
no 450 mila litri di acqua, 
1.800.000 per una tonnellata 
d! canna da zucchero e ben 
31.500.000 per una tonnellata 
dt came dl manzo. Nel nostro 
paese le irrigazioni praticate 
sono alimentate da circa 30 
miliardi di metri cubi annul. 
L'ltalia dispone tutt'ora dl 
ingenti volumi Idrici utiliz-
zabill per lo sviluppo del-
Tagrlcoltura. Vast! territorl 
ancora asciutti potrebbero 
essere vantaggiosamente tra-
sformati. C'e bisogno di ave-
re piu acqua. Cid significa 
maggiore bisogno di forza 
motrice, di energia, 

Con le trivellazionl oggi si 
possono raggiungere profon
dita prima impensabili. Con 
I'applicazione di motori, pom-
pe elettriche, l'acqua pu6 es
sere sollevata agevolmente 
fino alia superficie. Le elet-
tropompe sono lo strumento 
migliore per conseguire i due 
fin! che si propone l'elettri
ficazione rurale. In via di 
realizzazione da parte del-
l'Enel e la diffusione capil-
lare dell'utilizzo di energia 
elettrica. 

Le elettropompe servono 
sia per migliorare le condi
zionl dl vita dei lavoratori 
dei campl, sia per un radi
cate sviluppo quantitative e 
qualitativo delle colture e 
delle relative produzionl. 

In questa direzione della 
elettrificazione rurale nel pe
rlodo dal 1963 al 1969 l'Enel 
ha effettuato lnvestlmenti in 
nuovl Implantl per 2.057 mi
liardi. U 43% degli lnvestl
menti total! dell'Bnel nel pri

mi sette annl dl attivita so 
no stati spesi per 11 poten-
ziamento e l'estensione delle 
ret! dl dlstribuzlone. Per il 
perlodo '70-*75 sono previstl 
lnvestlmenti pari a 4.920 mi
liardi. 

Agricoltura da una parte, 
probleml ambientali dall'al-
tra sono due poll dell'attivita 
dell'Enel. Due poll che, a ben 
pensare si collegano l'uno con 
l'altro. La difesa dell'ambien-
te dipende anche dalla difesa 
che riusclamo a fare della 
terra. 

Quail sono le tecniche a-
dottate dall'Enel per deter-
mlnare, per esempio la diffe-
renza della temperatura nel-
l'acqua dl mare o di un flu
me impiegato dalle grand! 
central! termoelettriche e sal-
vaguardare l'ambiente, pro
blema al centra oggi di dl-
battltl e polemlche? 

U rilevamento della dlstri
buzlone della temperatura al
ia superficie del suolo e delle 
acque riveste un Interesse 
particolare, sia per Indivl-
duare alterazionl dl tempera
ture provocate dall'opera del
l'uomo, sia perche dalla tem
peratura del suolo dipendono 
altri fenomenl, come la tur-
bolenza deH'aria che condlzio-
na l'inqulnamento atmosfe-

. rlco. 
I^raggl' uifrartssl sono un 

mezzo < dl lndagine potente. 
Vedlamo di spiegare questo 
complesso uso dei raggi In-
frarossl. Partiamo da una 
premessa: qualsiasi corpo ir-
raggia energia nello spazio 
sotto forma di onde elettro-
magnetlche, In misura di pen
dente dalla temperatura del
la sua superficie. Dalla tem
peratura dipende anche il 
« calore » della radiazione e-
messa. Facciamo alcuni esem-
pi: il filamento di una lam-
padina a incandescenza e-
mette una luce bianca, la spi-
rallna di una stufa elettrica 
emette luce rossastra, il fer-
ro da stiro caldo una a luce » 
che l'occhlo non vede (radia
zione infrarossa) ma che la 
mano avverte se si awicina. 
II suolo scaldato dal sole !r-
raggia a sua volta energia 
anche dl notte, sotto forma 
di radiazione infrarossa. piu 
debole di quella di un ferro 
da stiro perche il suolo e piu 
freddo. I sensibili strumenti 
del fisico sono perd in grado 
di misurarla per risalire 
quindi alia temperatura della 
superficie emittente. Occor
re tener presente che l'atmo-
sfera e trasparente al raggl 
infrarossi per cui la tempe
ratura del suolo pud essere 
mlsurata dall'alto. Si possono 
insomma piazzare gli adatti 
strumenti a bordo di un ae-
reo per eseguire le operazio
ni necessarie. Un sistema che 
pu6 sembrare complicato e 
che pu6 far sorgere la do-
manda: «Che bisogno c'e di 
salire in alto per misurare 
la temperatura di qualcosa 
che sta in basso?». 

In realta mentre 1'aereo vo-
la, l'occhio dello strumento 
fissa il suolo e man mano 
che va avanti «legge» 1» 
temperatura delle zone sot-
tostanti. La misura viene me-
monzzata in un nastro ma-
gnetico, simile a quello usa-
to alia TV per la registrazio-
ne dei programmi e, nello 
stesso tempo, modula un se-
gnale Iuminoso che lmpres-
siona una pellicola fotogra-
fica. La pellicola scorre sotto 
il pannello di luce e fomisce 
una immagine della zona 
ispezionata in cui il maggio
re o minore annerimento cor-
rlsponde a temperature di
verse. Se 1'aereo vola a cln-
quecento metri di altezza la 
immagine fotograflca produ
ce una striscia di terreno lar-
ga mezzo chilometro con det-
tagll di un metro e la precl-
sione e tale che si possono 
distinguere temperature che 
differiscono tra loro di meno 
mezzo grado centigrado. 

Questo metodo e usato dal
l'Enel per seguire 11 percorso 
dell'acqua che le grand I cen-
trali termoelettriche preleva-
no dal mare o da un fiume, 
per il raffreddamento del 
condensatorl di vapore. 

Elettricita e acqua, uomo e 
campagne, campagne e am
biente: binomi inscindiblll. 
Usl sempre nuovl dell'ener-
gia. Cambiano le dimension) 
delle varie operazioni, 1'am-
p:ezza dell'uso di energia. 
Ma la sua applicazione ai va
ri camp! di attivita diventa 
sempre piu un fattore deter-
mlnante per lo sviluppo del-
l'lntero genere umano. 
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