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Un'operazione edltorlale di pesslmo gusto 

I «dissacratori» 
di Picasso 

* 
Una serie di falsita e pettegolezzi che tendo-
no a colpire, oltre che la grandezza dell'ar-
tista, il suo profondo impegno politico e civile 

VIAGGIO NEL VIETNAM DEL SUP 

Qualche tempo fa * comparso in Francla, ad opera 
del redattori di un periodico satirico, il « Crapouillot », 
un « pamphlet » su Pablo Picasso, dal titolo « Le petit 
Picasso illustre». Si tratta di una raccolta di falsita 
e pettegolezzi sulla vita privata e pubblica del grande 
artista che ha trovato una certa risonanza sulla stam-
pa borghese. In proposito, il compagno Renato Guttuso 
ci ha inviato questa messa a punto che volentieri 
pubblichiamo. 

II mestiere del dissacrato-
ro 6 un mestiere facile; di 
iacile successo soprattutto 
presso gente mediocre die 
crede di risarcirsi del proprio 
insuccesso qiundo sente dire 
ciie Chaplin e avaro o ciie 
Gauguin era stato un pessi-
mo padre. 

Ora e uscito un pamphlet, 
Le petit Picasso illustre del 
quale non ci sarenimo occu-
pati (dalo che non ci si occu-
pa dellc imniondizie se non 
per ragioni d'igiene) se non si 
fosse avuto il cattivo gusto di 
dedicargli un bel foglio di ter-
za pagina, su un grande quo-
tidiano. 

Questo libretto raccoglie fal
sita e pettegolezzi, mescolan-
doli a fatti veri, nel modo 
consueto ai calunniatori, come 
gia era accaduto nel libro del-
la Francoise Gilot (quinta, e 
non sesta, delle compagne uf-
liciali di Picasso, eomprese le 
due mogli Olga e Jacqueline), 
libro che se non altro si spie-
ga come vendetta personale 
lasciando ai lacclie i pettego
lezzi. Ce un punto del libret
to sul quale particolarmente 
si compiace di '"ndugiare il re-
censore ed e la appartenenza 
di Picasso al partito comuni-
sta. Al momento della morte 

vatore del museo del Prado. 
Al comitato per gli aiuti alia 
Spagna repubblieana da un 
costanle contributo, il suo stu
dio di via Grands Angustius, 
a Parigi, e luogo di smista-
mento e di transito per i cor-
rieri Francia-Spagiid-Francia. 
/ Poichc i scnlimenti di un 
aitista (specie di un artista 
cosi natura'nicnte mescolato 
alia vita) vanno letti sulla sua 
opera, si guardino le opere 
del *35. *36, '.'17, tutte permea
te da un cupo scnso di tra-
gedia, quale r,o:i c'era mai 
stato nell'opera di Picasso. 

Nel 1915 aveva mciso la 
lastra della • •.< Minotauroma-
cliia» che o un oscuro pre-
sagio della tragedia spagnola. 
Nel 193G incide le due lastre 
intilolate <s Sogni e menzogne 
di Franco •> (si noli che il 
mezzo dell'iiicisione consente 
una diffusione a piu esempla-
li). Nel 1937 il governo spa-
gnolo gli chiede un dipinto 
murale per il p-idighone della 
Spagna repubblicana alia Fie-
ra mternazionale di Parigi. 
Picasso comineia a pensare a 
questo dipir.to quando arriva 
la notizia del bombardamen-
to della piccola citta basca 
di Guernica 'J0.000 abitanti): 
una citta molto lontana dalle 

Pablo Picasso: « Guernica », 1937. 

lo stesso giornale aveva pre-
sentato Picasso come « un co-
munista scomodo» ma alio-
ra non si trattava di « dissa-
crarlo», si trattava di dire 
che era un comunista del dis-
senso ecc. nell'intenzione di 
giustificare il suo punto de-
bole. 

Oggi invece Picasso viene 
presentato nel libretto in que-
ptione come un egoista indif-
ferente alle sorti dell'umani-
ta e persiuo della sua Spa
gna. II celebre dipinto t!i 
* Guernica » sarebbe nato da 
uno choc per il brutale bom
bardamento della citladina 
basca ecc. 

Sebbene con jiluttanza per 
la bassezza deH'occasione, 
converra ripetere alcune \e -
lila. Picasso a Barcellona, 
meno che ventenne, frequen-
ta i circoli intellettuali della 
citta di tendenza anarchico-
repubblicana. Di quel gruppo 
iaceva parts un medico. Ro
man Perez Costales, repubbli-
cano attho e perseguitato per 
le sue idee, che doveva poi 
diventare ministro nel primo 
governo della Repubblica spa
gnola. 

Durante la guerra di Spagna 
Picasso fu nommato conser-

Trenta tombe 
del IV sec. a.C. 

scoperte 
nel 

FOGGIA, 26 agosto 
A circa 30 chilometri da Fog-

gia, nella valle del torrente 
Celone. fra gli abitati di Troia 
e Castelluccio Valmaggiore, so-
no state scoperte quasi 30 tom
be, contenenti ossa fossilizza-
te, che potrebbero nsalire al 
quarto secolo avanti Cristo. 
Nei sepolcri sono state an-
che trovati una niota (forse 
utilizzata per macmare i ce-
reali) e altri strumenti di pie-
tra. 

Le tombe, che erano oltre 
mezzo metro sotto terra, so
no state scoperte per caso, du
rante lavori di aratura. Alcu-
ni studiosi ritengono che la 
scoperta possa essere messa 
in relazione con numerosl al
tri ritrovamenti che hanno 
portato a formulare 1'ipotesi 
che la battaglia di Canne — 
combattuia nel 216 avanti Cri
sto tra romani e cartaginesi e 
conclusasi con la sconfitta dei 
pnmi — possa essersi svolta 
in quella zona anziche al con
fine tra le province di Fog-
gia c di Bari. 

linee di battaglia. priva di 
mstallazioiii militari. una cit
ta pacifica ricea di nionu-
menti cullurali e di popolazio-
ne di maggioranza contadina. 
II bombardamento e il primo 
dei bombardamenti terroristi-
ci, su popolazioni inermi; i 
nazisti aprono cosi la serie 
degli assassini di inassa che 
perfezioneranno in seguito. 

Picasso ne 6. come e piu 
di tutti, sconvolto; mette da 
parte le idee che andava ela-
borando: Guernica e il suo 
tenia. Quattro giorni dopo il 
bombardamento, Picasso co
mineia ad annotare le idee 
che, attraverso una straordi-
naria condensazione di de
menti ed essenzializzazione 
delle forme, porteranno alia 
definiliva stesura del famoso 
dipinto. Non e vero che il 
quadro fu disapproval dalla 
giunta che lo aveva richiesto. 
Ci si informi su questo argo-
mento con Vittorio Vidali, l'e-
roe Carios, comandante del 5" 
Reggimenlo che. tra l'altro, si 
era occu|jato tanto di tenere 
iapporti con gli «intellettua
li x. da avere creato un < Ba-
tallon del Talento >. da a\ e-
re personalmente curato lo 
sgombero e la salvezza delle 
opere del .Museo del Prado. 
Ci si informi con Raphael Al-
berti, con D.A. Siqueros, rx-r-
scne che possono portare te-
irtimonianze di prima ma no. 

Ma soprattutto si pensi al 
dipinto. Bisogna essere fatti 
di materia vile, avere glice-
rina al posit, del sangue e su-
ghero ai poslo del cervello e 
del cuore, per non capire che 
Guernica non poteva nascere 
dallo choc improwiso di un 
opportunista ibituale. Quel 
quadro e il risultaio di una 
lunga passione. di un profon
do amore della propria patria 
c deH'umanita. K ii nsultato 
di una osperienza culturale 
\issuta per quarant'anni. am 
tutti i .suo; collogamcnli nel 
prescntc e con il passalo. E' 
il massimo pumo d"incontro 
fir.ora raggiunto tra le forze 
di rinnovamenio dell'arte e la 
lotta per ii rinno\amento del
la socieUi. 

E' inutile dire rieila « colom-
ba >. Si. Picavso aveva fatto 
una serie di litografie sulle 
colombe. • Aragon e Picasso 
scelsero la pi''i bella che di-
venne il simbolo del movi-
mento dellu pace. 

Quanto alia sua appartenen-
7a al PCF, sarebbe stato piut-
tosto da rilevare la sua ^ fe-
delta e coerenza. Ebbi gia a 
dire che pur non essendo sta
to immune da dubbi al tem
po della conlrorivoluzione un-
gherese. Picasso non usci mai 
dal Partilo comunista e mori 
con la gloriosa tessera in ta-
sca. Questi i fatti. il resto so
no illazioui c calunnie. 

Renato Guttuso 

I COMPiTI DELLA RICOSTRUZIONE 
Nelle zone liberate il potere rivoluzionario sollecita da tutti un contributo alia riorganizzazione della vita civile - L'esempio della scuola, un tempo feudo di privilegiati e oggi alia 
portata di ragazzi e di adulti - Come si affrontano giorno per giorno le enormi difficolta in ogni settore - La linea politico ed economica del GRP per lo sviluppo del Paese 

DALL'INVIATO 
QUANG TRI, agosto 

La sede del «comitato po-
polare rivoluzionario» del di-
stretto di Trieu Phong si tro-
va in una casa di contadini. 
Apparteneva ad un contadino 
« medio» che, compromesso 
politicamente con il regime 
di Saigon, ha seguito le trup-
pe di Thieu a Sud. Chiedta-
mo se la casa ed i terreni 
circostanti sono stati confi-
scati. « No — e la risposta — 
vengono solo gestiti da noi 
in assema del proprietario, 
che potra recuperarla il gior
no in cui si decidera a tor-
nare, Intanto non possiamo 
certo lasciare della terra in-
colta: la lavorano allora i 
gruppi di aittto reciproco. 

<t I diritti legittimi di pro
priety dei detentori di con-
cessioni, dei contadini ricchi, 
della chiesa, delle pagode e 
dei templi saranno ricono-
sciuti e protetti dalla legge» 
ha dichiarato recentemente il 
presidente Nguyen Huu Tho 
in una intervista ad un setti-
manalc di Hanoi. 
' In quella occasione il pre

sidente • del FNL aveva trac-
ciato le grandi linee delta po
litico economica del GRP: 
« Dal punto di vista economi
ca I'FNL ed il GRP si pro-
pongono di sanare rapldamen-
te le ferite della guerra, di 
normalizzare la vita della po-
polazione, di restaurare e svi-
luppare I'economia nel senso 
di una indipendenza e di una 
prosperita nella quale Vagri-
coltura, Vartigianato. la pic
cola industria ed il libero 
scambio tra le differenti zo
ne eleveranno le condizioni 
di vita e avranno il ruolo di 
intelaiatura dell'insieme [del-
I'economia]... L'FNL ed il 
GRP sono interessati a inco-
raggiare lo spirito di inizia-
tiva: sono interessati alio svi
luppo di manifatture e labo-
ratori della grande e della 
piccola industria, come degli 
scambi tra la citta e la cam-
pagna, tra la bassa regione e 
I'alta regione. La proprieta 
dei beni e la libera iniziativa 
saranno rispettate ». 

Si incoraggiano i vietnami-
ti residenii all'estero a rim-
patriare i toro capitali, ma an-
che gli stranieri ad investire 
nel Sud Vietnam, a condizio-
ne naturalmente. che « contri-
buiscano alia restaurazione e 
alia edificazione economica 
del Sud Vietnam» e che ri-
spettino a I'indipendenza e le 
leggi del potere democratico 
del popolo v. 

Liquidare la disoccupazio-
ne. applicare un regime razio-
nale di lavoro, sviluppare il 
sistema di previdenza sociale, 
migliorare le condizioni di vi
ta e di lavoro degli operai e 
di tutti i lavoratori, regolare 
i conflitti tra operai e pa-
dronato sulla base <t delta con-
cordia naziorale» sono gli o-
biettivi di Jondo. 

Si tratta di una politica di 
largo respiro e di lungo pe-
riodo. evidentemente non ti-
milata alle condizioni della zo
na liberata Nelle sue linee si ' 

Un combattente delle forze di llberazione parla a un gruppo di bambini presso Quang T r i . Scene come questa erano assai frequenti nei giorni immediatamen-
te seguenti la liberazione della zona. Tra i compit i della ricostruzione, quello educativo e in pr imo piano. 

trova la conferma che il FNL 
giudica cite il Sud Vietnam 
deve passare per la fasc del
la a rivoluzione democratica 
nazionale ». 

Vedere applicata in concre-
to questa politica nella zona 
liberata di Quang Tri non e 
facile: la situazione particola-
re, la estrema poverta e le 
terribili conseguenze della 
guerra impongono infatti al 
comitato popotare rivoluzio
nario un'iniziativa ccntralizza-
ta anche per avviarc i pro-
cessi economici autonomi di 
cui parla il presidente del 
Fronte nella sua intervista. 

II potere rivoluzionario con-
trolla comptetamente tre di-
stretti della provincia: Huong 
Hoa. il piu esteso nella mon-
tagna al confine con il Laos; 
Gio Lin e Can Lo tra il ma
re e la montagna. regioni col-
linose o di pianura marittima 
aride. Nei distretti piu ricchi 
— Trieu Phong e Hai Lang, 
nei quali la presenza di fiumi 
permette la coltura intensiva 
del riso — il potere rivolu
zionario controlla 14 comuni 
su 18 nel primo. e uno sol-
tanto nel secondo. Globalmen-
te si tratta dell'85 per cento 
della provincia (se si esclude 

il distretto di Vinh Linh che, 
trovandosi al nord del 17" pa-
raltelo, fa parte della RDVJ. 

Questo territorio umto ed 
omogeneo, al sicuro dagli at-
tacchi e dalle violazioni dei 
saigonesi, che hanno dimostra-
to nei fatti di non voler ri-
tentare Vavventura del Cua 
Viet dopo aver subito una 
sconfitta cocente, presenta 
tutti i tipi di colture delta ter
ra vietnamita. Risolti i gravi 
problemi che ha di fronte, 
Quang Tri. anche per questo 
potra in futuro avere un ruo
lo pilota net confronti delle 
altre zone liberate, permetten-
do di sperimentare il model-
lo economico che la intervi
sta di Nguyen Huu Tho deli-
neava. 
' Per iniziativa del comitato 

popolare rivoluzionario si so
no affrontati e risolti molti 
problemi urgenti. Innanzitut-
to si e proceduto al dissoda-
mento delle terre. Le strode 
sono state riaperte alia cir-
colazione, sta pure con so-
luzioni d'emergenza come 
ponti galleggianti o traghetti, 
i fiumi sono stati aperti alia 
navigazione. A Don Ha e sta
to rimesso in funzionc un por
ta che permette lo sbarco di 

merci da piccoli «cargo» di 
cabotaggio che risalgono la 
cost a fino ad Haiphong. E' 
stato inoltre messo in fun-
zione un sistema di linee te-
lefoniche e telegrafiche: la po-
sa dei cavi continua. Si e riu--
sciti a organizzare il servizio 
postale. 

Si tratta di opere e com
piti che solo un governo de
mocratico poteva mettere in 
cantiere insieme alia organiz-
zazione dei servizi sanitari e 
delta scuola. Nella provincia 
di Quang Tri, sotto il regi
me di Saigon, la scuola era 
un privilegio per pochi. Nel 
comune di Cam Loc, su una 
popolazione di 4.000 abitanti 
esistono oggi 15 classi con 
700 alunni, mentre 650 per-
sone seguono dei corsi sera-
li di alfabetizzazione. A Cua 
Viet, con 7.000 abitanti, 2 per-
sone su 5 vanno a scuola: 
sotto I'occupazione solo qua-
ranta ragazzi potevano stu-
diare, mentre la percentuale 
di analfabeti era dell'80 per 
cento. A Trieu Trach oggi 
una persona su tre va a scuo
la: 600 ragazzi, e mille adul
ti che seguono corsi «com-
plementari». In tutti i comu
ni esistono adesso una o piii 

scuole di primo grado (ele-
mentari); nei distretti una 
scuola di secondo grado (me
dia inferiore), mentre a ot-
tobre sara aperta una scuo
la di terzo grado (media su-
periore), che permettera ai 
giovani di Quang Tri di giun-
gere alle porte dell'Universi-
ta senza Hover lasciare la lo-
TO provincia natale. 

L'ostacolo piii • grande alio 
sviluppo dell'insegnamento e 
la mancanza, dei quadrt: per 
questo solo il 33 per cento 
della popolazione di Quang 
Tri pud seguire dei corsi, una 
cifra che, se rappresenta un 
progresso nettissimo rispetto 
al 2,5 per cento registrato 
sotto la dominazione saigone-
se. non pud tuttavia essere 
considerata soddisfacente. Al
ia mancanza di docenti si 
cerca di porre riparo con la 
attivita di due scuole per la 
formazione degli insegnanti 
attraverso corsi accelerati. 
Ma chiunque sia in grado di 
dare un contributo e invitato 
a farlo. a Chi sa insegni a 
chi non sa » e la parola d'or-
dine. Intanto gli insegnanti la
vorano praticamente tutta la 
giornala, assicurando due tur-
ni di insegnamento per i ra

gazzi e uno per la scuola se-
rale e comptementare. 

Nel distretto di Trieu Phong 
sono in piena attivita 179 clas
si elementari con 7.541 alun
ni: 5 classi di scuola media 
con 210 allievi; 290 corsi di 
insegnamento popolare fre-
quentati da 4.701 adulti: 14 
corsi di insegnamento com
ptementare per quadri di vil-
laggio e di comune e 56 grup
pi di alfabetizzazione degli a-
dulti. Le difficolta riguardano 
la carenza di insegnanti, ma 
esiste anche il problema dei 
materiali didattici, dei libri, 
dei quaderni. 

E soprattutto mancano gli 
edifici scotastici. A Trieu 
Phong abbiamo visto la sede 
di uno dei centri di forma
zione accelerata degli inse
gnanti: e costruita con canne 
di bambu e carta catramata. 
Altrove la scuola e una vec-
chia casa distrutta, riparata 
alia meglio; dove non e sta
to possibile trovare un tetto, 
si fa addirittura lezione all'a-
perto. 

Un altro problema di Jon
do, in queste dtfficili condi
zioni di vita, e quello della 
distribuzione commerciale. Co-

Problemi politici e soluzioni tecniche nella lotta contro un pericoloso inquinante 

L' INSIDIA DEL MERCURIO 
Un progetto di legge della Giunta regionale lombarda elude ilproblemae favorisce ilsaccheggio del
la falda acquifera - Rigorose proposte per la disciplina degli scarichi nel progetto dei comunisti 

E' noto che il mercurio e 
uno dei piu pericolosi inqui-
nanti: respirato o ingerito 
provoca irritabilita e inson-
nia oppure sonnolenza e tor-
pore, accompagnati da perdi-
ta della memoria e deterio-
ramento intellettuale; l'aggra-
varsi dell'intossicazione de-
termina lesioni dell'apparato 
digerente e dei reni, grave 
anemia, e infine cachessia e 
morte. I quadri clinici estre-
mi si verificano — ormai non 
frequentemente come un tem
po — nelle intossicazioni pro
fessional!, mentre i quadri cli
nici piii lievi, caratterizzati da 
disturb! psichici e disturbi 
della vista, sono stati riscon-
trati come conseguenze del-
l'inquinamento degli alimen-
ti, che a sua volta deriva 
dall'inquinamento delle ac-
que. Nell'atmosfera, nell'ac-
qua, nel suolo, esiste sempre 
una certa quantita di mercu
rio: ma l'evoluzione biologi-
ca ha selezionato gli organi-
smi viventi rendendoli adatti 
a sopportare senza danni la 
concent razione « naturale » del 
mercurio. Si calcola che que
sta concent razione «naturale», 
sopportabile senza danno, sia 
— nel fango dei terreni, in 
cui va a raccogliersi quel 
mercurio che non finisce nel 
mare — di 100 parti per mi-
liardo. Quando una fabbrica 
riversa nell'acqua scarichi in-
quinati di mercurio, il peri
coloso veleno in parte flui-
sce verso il mare ( e v a a in-
tossicare i pesci, che poi fi-
niscono sulla nostra tavola) e 
in parte si deposita nei fan-
ghl delle riviere aggiungen-
dosi alia concentrazione natu
rale: risultano quindi inqui-
nati di mercurio i pascoli, e 
il latte delle mucche. La fac-
cenda e preoccupante perche 
i! mercurio non si degrada, 
non si elimina, non si depu-
ra: continua a circolare nella 
biosfera (neH'insieme degli 
organisml viventi) aumentan-
do ogni anno di tutto il quan
titative che viene estratto 

dalle viscere della terra per 
le necessita industriali. Cioe, 
si accumula. Si accumula nel 
terreno, nei fanghi, nel mare, 
nei tessuti di tutti gli organi-
smi viventi, e percid anche 
negli organismi umani. 

Sotto il profilo dell'inquina-
mento da mercurio (ma po-
tremmo farlo sotto il profilo 
di tutti gli altri inquinanti 
tossici accumulabili, come il 
cromo o il piombo) prendia-
mo in esame il progetto di 
legge sulla disciplina degli 
scarichi delle acque di rifiuto, 
presentato nel giugno "73 dal
la Giunta regionale lombar-
d? e attualmente alio studio 
della commissione consiliare 
competente. II progetto pre-
vede dei «limiti di accettabi-
lita» degli scarichi: prevede 
limiti da raggiungere entro 
due anni, e limiti da rag
giungere entro dieci anni. 

Hegli alimenti 
II limite da raggiungere en

tro due anni e. sempre per il 
mercurio, di 50 parti per mi-
liardo sia per gli scarichi in 
corsi dacqua sia per gli sca
richi in fognatura; il limite 
da raggiungere entro dieci an
ni e di 5 parti per miliardo 
per gli scarichi in acque di 
superficie, e di 10 parti per 
miliardo per gli scarichi del
le fognature «in sottosuolo 
e su terreni non agricoli » (de-
stinazione che, a dire la ve-
rita, lascia piuttosto perples-
si). Ma queste cifre dicono 
ben poco. 

Quel che conta, per la sa
lute degli uomini, non e la 
concentrazione del mercurio 
nell'acqua versata in roggia o 
in fognatura, bensl la concen
trazione che esso raggiunge 
negli alimenti. Secondo stati
st iche molto generiche gli sca
richi industriali della provin
cia di Milano ammontano a 
parecchie rentinaia di milio-
ni di metri cubi all'anno di 

acqua. Se anche cento soli 
milioni di metri cubi aves-
sero il previsto carico di 50 
parti per miliardo di mercu
rio, si tratterebbe di 50. quin
tan di mercurio riversati an-
nualmente. Tale scarico ha 
due possibili destinazioni: o 
viene trascinato sino al ma
re, o per il suo peso viene 
imprigionato nei fanghi delle 
riviere. Se la corrente e ra-
pida e lo porta al mare, va 
incontro a una grande dilui-
zione: ma nel mare a questa 
iniziale diluizione fa seguito 
un processo di concentrazio
ne negli organismi viventi. Le 
catene alimentari marine han
no tale potere di concentra
zione, secondo le ricerche ci-
tate dal gruppo di studio del 
Massachusetts Institute of 
Technology, che, quando la 
concentrazione di mercurio 
nell'acqua e di una parte per 
dieci miliardi, la concentra
zione di mercurio nei pesci e 
di una parte per cinque mi
lioni, cioe all'incirca duemila 
volte maggiore. Secondo gli 
svedesi, se il pesce contiene 
tale concentrazione di mercu
rio e gia cosi pericoloso che 
diventa sconsigliabile man-
giame piii di una volta alia 
settimana. Come il Mare del 
Nord, del resto, anche il Me-
diterraneo fomisce ormai pe
sci awelenati: la quantita di 
mercurio che l'industria mi-
lanese versa nelle rogge o 
nelle fogne. se arrivasse tut
ta al mare, porterebbe in 
breve tempo a conseguenze 
gravemente dannose per I'eco
nomia della pesca e per la 
salute di tutti coloro che si 
nutrono di pesce adriatico. 

Ma le correnti. nella Bassa 
lombarda, sono lente: percid 
gran parte del mercurio sca-
ricato si deposita lungo le 
riviere. In un caso come nel-
l'altro. le diluizioni previste 
nella proposta di legge della 
Giunta risulterebbero alia fin 
fine inutili: nei fanghi delle 
prode, lungo le rogge. agi-
sce un processo di concen

trazione fisico, per il mag-
gior peso del mercurio ri
spetto all'acqua e la lentezza 
della corrente; e nel mare a-
gisce un processo di concen
trazione biologico. Nei con
fronti degli inquinanti non 
depurabili. non degradabili, 
accumulabili, come il mercu
rio e il piombo e il cromo 
e in genere i metalli pesanti, 
i «limiti di accettabilita » fon-
dati sulle diluizioni sono dun-
que una tutela mefficiente: ser-
vono solo a ritardare il dan-
no. o a distribuirlo su rive 
piii lunghe. 

La scelfa 
L'unica tutela efficiente e il 

divieto assoluto di scarico di 
inquinanti accumuiabili: di
vieto proposto nel progetto 
di legge per «II risanamento 
delle acque di Lombardia». 
presentato un anno fa dal 
gruppo consiliare comunista. 
Non si tratta di una posizio-
ne estremista o velleitaria: che 
la scelta sia fra la compro-
missione irreversibile della 
salute (non solo per noi ma 
anche per le generazioni fu
ture) e il divieto dello sca
rico di inquinanti accumula
bili. non lo sostengono sol-
tanto gli scienziati «di oppo-
sizione» come Barry Com
moner, ma 'o dichiara aper-
tamente anche la «Conferen-
za delle Nazioni Unite sull'am-
biente umano»; e aggiunge 
che solo il rigoroso divieto 

{>u6 sospingere la produzione 
ndustriale a radicali innova-

zioni tecnologlche. II confron-
to fra il progetto del gruppo 
comunista e il progetto della 
Giunta rivela quindi che il 
primo si propone effettiva-
mente di combattere gli in
quinanti tossici accumulabili, 
e il secondo elude il vero 
problema, nascondendolo in un 
falso problema di diluizioni 
che non pub avere altro sco-
po se non quello di ritardare 

— di poco — il piii duro 
impatto con la realta. . 

Ma e'e un altro aspetto del
la questione, ed 6 quello del
la quantita delle acque: sot
to questo aspetto il progetto 
della Giunta tende addirit
tura ad aggravare la situa
zione attuale, gia grave: nel 
1970 la dUapidazione del pa-
trimonio idrico sotterraneo 
procedeva nella sola provin
cia di Milano alia velocita 
(probabilmente oggi accre-
sciuta) di 600 milioni di me
tri cubi all'anno. Se il pro
getto della Giunta venisse 
approvato la velocita di sac
cheggio della falda acquife
ra profonda aumenterebbe an-
cora, proprio in rapporto con 
un criterio di « accettabilita » 
degli scarichi fondato sulle 
concentrazioni: se per una 
determinata sostanza la con
centrazione accettabile fosse 
di una parte per milione e 
un'industria ne rilevasse, nel
le proprie acque di lavaggio. 
la presenza in misura di due 
parti per milione, non a-
vrebbe alcun bisogno di in-
stallare un depuratore. Le ba-
sterebbe aprire ii rubinetto e 
aggiungere, a ogni litro di 
acqua di lavaggio, un litro 
di acqua' pulita. * Fatta la 
legge, trovato 1'inganno ». che 
poi non e un inganno perche 
e la legge stessa che lo vuo-
le. E' uno stratagemma che 
si trova tanto piu facilmen-
te in quanto molte industrie 
delta pianura lombarda ricca 
d'acque hanno pozzi propri, 
dai quali' prelevano diretta-
mente in falda senza alcun 
controllo; e nessun controllo 
quantitative la proposta del
la Giunta prevede per quel 
che riguarda lo scarico in 
acque di superficie. Sicche, 
per un industriale che prele-
va in pozzo (senza controllo 
e senza pagare tariffa) e sea-
rica a flume (senza controllo 
quantitative e senza tariffa 
di concessione), fare a meno 
del depuratore e diluire l'nc-
qua sporca con acqua pulita 

sarebbe dawero una tentazio-
ne irresistibile. 

II problema della tutela del
la falda acquifera e invece 
affrontato dal progetto comu
nista in maniera molto efR-
cace. In primo luogo ogni 
scarico e oggetto di « conces
sione* da parte del Comune, 
non solo lo scarico in fogna
tura ma anche lo scarico in 
acqua di superficie: cosi ogni 
Comune ha la possibility di 
frenare il prelievo, frenando 
lo scarico (dato che 1'acqua 
prelevata bisogna pur metter-
la in qualche posto). In se
condo luogo le tariffe per la 
concessione di scarico non 
vengono fatte dipendere dalla 
concentrazione dell'inquinante 
depurabile, ma dalla sua quan
tita assoluta e dai costo effet-
tivo della depurazione. Dun-
que nel progetto comunista 
non e'e incoraggiamento alia 
diluizione e alio sperpero, per
che la tariffa dipende dal pe
so totale annuo dell'inqui-
nante e non dal rapporto fra 
il peso dell'inquinante e il 
peso dell'acqua. 

Peso politico 
Per concludere questo pri

mo esame dei due progetti 
di legge. condotto sotto il 
profilo tecnico: il progetto del
la Giunta non offre valida 
tutela contro gli inquinanti 
tossici accumulabili. e costt-
tuisce un pericolo per ci6 che 
rimane della falda acquifera 
(gia scesa di 25 metri rispet
to ai livelli originari); il pro
getto comunista vieta gli in
quinanti tossici accumulabili, 
e tende a reintegrare la falda. 

In un prossimo articolo 
prenderemo in esame gli a-
spetti finanziari. e quindi piii 
strettamente politici, del pro
blema: ma anche i problemi 
tecnici esaminati sin qui han
no un peso politico rilevante. 

. Laura Cont? 

me fare per assicurare una 
circolazione dei prodotti in 
una regione completamente 
distrutta dalla guerra, dove 
evidentemente tutto, a parte 
poche derrate fornite dall'a-
gricoltura locale, deve essere 
importato? Per fare un esem-
pio, at mercato-di Dong Ha, 
a parte le verdure e la frutta 
vendute direttamente dai con
tadini, oggi sono soprattutto 
prodotti importati dal Nord 
Vietnam a far mostra sui ban-
chi. I responsabili di Quang 
Tri, per il futuro puntano an
che su un incremento della 
libera iniziativa ed auspicano 
che con I'applicazione degli 
accordi a si possa libcramen-
te commerciare tra le due zo
ne, ripristinando cost I'equi-
librio economico della pro
vincia ». 

Ma e noto che recentemen
te Thieu ha emanato dispo-
sizioni per impedire gli scam
bi commerciali tra le due zo
ne. Che questa ulteriore vio-
lazione degli accordi Thieu 
riesca a realizzarla nelle re
gioni a «pelle di leopardon 
e dubbio, ma a Quang Tri do
ve la concentrazione delle 
truppe permette un controllo 
molto stretto del terreno, gli 
scambi potrebbero essere piii 
facilmente impediti. Tuttavia 
nei dodici mercati della pro
vincia di Quang Tri I'attivita 
ogni mattino e vivacissima. 
Una rete di negozi di stato 
e in grado di rifornire di ogni 
tipo di prodotti i piccoli com-
mercianti ed alio stesso tem
po di acquistare cib che i 
contadini desiderano vendere. 
Il sistema sembra funzionarc. 
I negozi di Dong Ha erano' 
sempre affollati nei giorni 
della nostra visita. 

In questo quadro, si pensa 
anche di stimolare I'attivita 
artigianale tradizionale che 
era stata soffocala dalla im-
portazione massiccia di pro
dotti americani, lasciando 
spazio anche all'iniziativa dei 
singoli. Quanto alia moneta 
da far circolare, il GRP ha de-
ciso che abbiano libero corso 
sia il tcdong» vietnamita che 
la piastra saigonese. 

E' dunque il momento della 
battaglia economica: a Quang 
Tri si deve dimostrare che il 
potere popolare pub vincere 
in questa competizione come 
sul campo di battaglia. Dall'al-
tra parte ci sono i dollari a-
mericani, ma e'e anche lo 
sfruttamento, ci sono gli squi-
libri. I dirigenti del Fronte a 
Quang Tri sono convinti di 
vincere la loro battaglia per 
una vita normale. e questo 
per quattro ragioni. * La pri
ma c che nella zona liberata 
ciascuno coltiva la sua terra, 
gestisce i suoi affari, produ
ce. in piena liberta. Non ci 
sono piu i campi di concen-
tramento. che il regime di 
Saigon aveva riserrato a tan-
ta parte della popolazione. 
La seconda ragione c che il 
comitato rivoluzionario orga-
nizza lo scambio di lavoro, 
crea cioe le condizioni per
che il lavoro possa essere di 
collaborazione e dl reciproco 
aiuto. La terza e che Vaiuto 
del Nord, dei paesi socialist!, 
della solidarieta internaziona-
le fornisce i mezzi necessari 
alia ripresa deU'economia. La 
quart a, infine, t che la gio-
ventu offre volontariamente e 
con entusiasmo il proprio la
voro per I compiti piii diffi-
cili della ricostruzione». 

Massimo Locht 
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