
L' elevata concentrazione di popola
zione neUe aree urbane comporta 
un inevitabile aggravamento del

la problematica legata aUa gestio ne delle ri
sorse idriche: il processo di urbanizzazione 
altera il ciclo idrologico; i vari processi an
tropici incidono suUa qualita deUe acque e, 
in taluni casi , introducono gravi fenomeni 
d'inquinamento. 
La proliferazione e l'intensificazione delle at
tivita industriali ed agricole ha provocato 
I'inquinamento deU'ambiente naturale sia a 
liveUo di acque superficiali e di suolo, sia 
nella parte di falda piu vulnerabile (strati po
co protetti, scambi con i corsi d'acqua). Pe
raltro si assiste aUa proliferazione deUe aree 
destinate a rifiuti di ogni genere; particolar
mente pericolosi risultano i residui urbani 
e quelli tossico-nocivi; vanno al riguardo ri
cordati gli incidenti industriali. Infine, l'in
cremento di popolazione e il miglioramen
to deUe condizioni socio-economiche deter
minano un aumento crescente dei consumi 
idrici, che , a sua volta, comporta la neces
sita di reperire ulteriori risorse idriche , in 
un contesto sempre piu compromesso e in 
un circolo sempre piu vizioso, aggravato da 
una progettazione originaria - premessa 
fondamentale per la gestione che ne conse
gue - spesso non rispondente aUe variazio
ni quantitative periodiche deUa risorsa . 
Le circostanze di varia natura COSt sintetiz
zate rappresentano distinte e frequenti aree 
di crisi di approvvigionamento idrico, tut
te confluenti neUe «emergenze idriche» cui 
sempre piu di frequente fa riferimento la 
cronaca quotidiana. Il termine «emergenza 
idrica», affacciatosi di recente aUa ribalta, ac
comuna quindi in se di volta in volta signi
ficati e cause diverse . In ogni caso si tratta 
di crisi di disponibilita, crisi che si determi
nano' talora aUa fonte , tal ora lungo le reti di 
distribuzione, talora emergenze a crescita 
lenta, talora improvvise, ove dovute a rischi 
naturali , ove a incidenze antropiche, in un 
panorama assai variegato, nel quale talora 
e difficile distinguere la diversa natura del
le fonti , acque di falda , acque di sorgenti , 
acque di invaso , essendo, specialmente al 
Sud del territorio nazionale, sempre piu le 
disponibilita idriche legate a sistemi idrici 
plurimi, fondati su una molteplicita di risor
se, non sempre inteUigentemente integrate 
fra di loro . 
Le reti acquedottistiche, c:;he nei decenni 
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I Abstract 

Nowadays a gradual impoverishment of water resources Is experienced. The causes have to be 
found mainly In the severe, although not new, drought of the last few years: literature of 
Mediterranean civlllzations reports about the cyclic trend of the climatic events. 
Pollution has made water resources even more precious: it doesn't reduce water quantities but it 
certainly decreases their quality and makes them unusable. 
This calls for new economic tools which may help decision makers to set up a more appropriate 
water management policy. 

I Resume 

Aujourd'bui, plus que dans le passe, on assiste a un pbenomene d'appauvrissement progressi! 
des ressources bydriques. 
Les causes principales doivent etre recbercbees dans la secberesse exceptionnelle de ces 
dernieres annees. 
On trouve dans la litterature des vieilles civilisations mediterraneennes des ePisodes qui 
temoignent le caractere cycUque des evenements meteorologiques. 
Recemment, la pollution a contribue a rendre les ressources en eau encore plus precieuses; elle 
ne reduit pas leur quantite mais appauvrit leur qualite, ce qui les rend inutllisables. Dans une 
telle situation, iI s'impose de recbercber les instruments qui permettent aux decideurs de mettre 
au point une politique de gestlon des eaux plus appropriee. 

vanno in malora e determinano perdite; le 
ridotte capacita di autodepurazione deUe fal
de acquifere, che incrementano progressi
vamente l'inquinamento deUe risorse; i fe
nomeni di salsificazione deUe falde dovuti 
aU'intrusione marina; talune forme di accen
tuato impatto sui territorio prodotto daUa 
sottrazione delle risoise idriche (e il caso di 
ricordare al riguardo le subsidenze del suo-
10, conseguenti aU 'estrazione da falde acqui
fere aventi sede in acquiferi a granulome
tria fine) ; sono tune emergenze a lenta cre
scita, a fronte di emergenze improvvise, co
me quelle che si producono per effetto di 
sismi sulle vie di trasporto idrico, ovvero per 
forme d'inquinamento prodotte da improv
visi incidenti industriali, oppure infine co
me que lie derivanti da prolungata siccita, ca
lamita evidenziatasi in talune societa indu
striali in questi ultimi anni. 

L'area di crisi, dovuta al degrado progressi
vo deUa qualita deU'acqua nei confronti dei 
limiti fissati daUa Legge, e forse queUa che 
maggiormente colpisce I'opinione pubbli
ca. Di essa si occupa in particolare una spe
cifica linea di ricerca, «Vulnerabilita degJi Ac
quiferi», nel contesto di attivita che svolge 
il «Gruppo Nazionale per le Catastrofi Idro
geologiche» del CNR, sostenuto dal Ministe
ro deUa Protezione Civile . 
Un caso storico di acque superficiali e di fal
da insieme vulnerate in Europa, largamen
te noto neUa letteratura, e queUo del baci- . 
no del fiume Reno, ove l'idrosistema del flu
me entrava in coma in particolare a seguito 
dell ' incendio avvenuto aUa Sandoz di Basi
lea . Questo caso di inquinamento rappre-

senta , forse , dopo Chernobyl, il disastro 
ecologico piu grave che I'Europa ricordi , 
lungo un fiume che dal Medio Evo suscita 
preoccupazioni neUe popolazioni riviera
sche, per esse re il corso d 'acqua ricettaco-
10 da sempre di ogni tipo di rifiuto. 
Nel nostro Paese non mancano ugualmen
te casi eclatanti di inquinamento improvvi
so dei sistemi idrici : il caso Seveso insegna. 
Per rimanere entro la citta che ci ospita, vor
rei ricordare un caso particolarmente singo
lare; esso riguarda un tipo di crisi transito
ria, improvviso e subdolo, del tipo di que 1-
10 rivelatosi fortuitamente in un giorno qual
siasi del 1980 nel sottosuolo deU 'hinterland 
di Bari, derivante da immissione libera nel 
sottosuolo di sostanze radioattive. La Fig. 1 
riporta chiaramente i dati rilevati nel caro
taggio della radioattivita naturale gamma, al
lora effettuato fin~ alla profondita di 150 m, 
onde e facile rilevare la presenza di due pic
chi ad alta radioattivita aUe profondita di 
11 me 17 m sotto il piano campagna. In cor
rispondenza di questi picchi il Geiger ripor
tava rispettivamente le letture di 5000 e 
1500 colpi per secondo, che rivelavano una 
dispersione di sostanza radioattiva immes
sa in falda . Il rinvenimento e da ritenersi a 
dir po co eclatante! 

Gli interventi normativi 

Circa l'area di crisi attribuibile aU'inquina
mento delle risorse, va sottolineata la urgen- . 
za di completamento e perfezionamento di 
leggi e normative, via via maturate nel tem
po. Solo nel1980 si affacciavano aU'orizzon-



te le prime normative, di cui alla direttiva 
CEE 778/80 sulla qualita delle acque desti
nate al consumo umano. Il Ministro dell' Am
biente solo molto piu tardi, con il decreto 
del 7/10/88, istituiva la Commissione di 
esperti incaricata della «definizione delle 
norme tecniche per la tutela preventiva e 
per il risanamento delle acque destinate al 
consumo umano, dei criteri generali per la 
individuazione delle aree di salvaguardia del
le risorse idriche - ammesso che cia sia ob
biettivo possibile da conseguire - nonche 
per I'installazione degli impianti di acque
dotto. 
Piu in generale, il rischioso inquinamento 
delle acque superficiali e delle falde acqui
fere deriva dalle seguenti circostanze: 
- mancanza di un piano per la realizzazio
ne di un adeguato numero di impianti di 
smaltimento I.s. dei RI e dei RTH, ben di
stribuiti sui territorio; in particolare si pen
si che in Italia vengono prodotti all'anno cir
ca 55 milioni di tonnellate di RTN; 
- proliferazione di discariche non control
late, nonche di punti di raccolta e di sver
samenti abusivi; 
- utilizzo incontrollato di fitofarmaci e fer
tilizzanti nell'agricoltura; 
- mancanza di controllo in fase di ralizza
zione e gestione delle discariche controllate; 
- abbandono di impianti ed attivita ri
schiose sui territorio, che si trasformano in 
ricettacoli e/o vie di inquinamento delle ac
que sotterranee (cave abbandonate, pozzi 
perdenti, ecc .); 
- mancanza di una normativa tecnica chia
ra e intransigente, nonche di una «polizia 
delle acque», per la difesa delle captazioni 
idropotabili (fasce di rispetto, zone vinco
late , ecc .); 
- mancanza di una chiara normativa sul
I'utilizzo razionale delle risorse idriche, se
condo le destinazioni d 'uso . 
I1 caso dell 'inquinamento del fiume Bormi
da da parte degli sversamenti dell'ACNA di 
Cengio , e fin troppo noto. A partire dall'85 
sono state scoperte numerose ed estese di
scariche abusive di RT (buona parte dei quali 
tossico-nocivipungo I'alveo del T. Scrivia 
nell' Alessandrino. Per fare solo qualche 
esempio, in aree prevalentemente golenali 
sono stati ivi sepolti a piccola profondita, 
ma comunque a contatto con la falda subal
yea, decine di migliaia di fusti letammici e 
masse sfuse di rifiuti industriali, speciali e 
tossico-nocivi (solventi vernici, melme aci
de, olii esausti , idrocarburi, fenoli, fitofar
maci, materiale farmaceutico , rifiuti ospeda
lieri .. .. ). 
E ben noto che le piossine possono formarsi 
a seguito di decomposizioni microbiche di 
tipo anerobico di macromolecole organiche 
parzialmente biodegradabili. I composti fi
nali della degradazione sono i composti or
ganici piu stabili, che vanno accumulando
si e non dissociandosi nel tempo. 
L'inquinamento lungo la Dora Riparia, dal 
cui sottosuolo si at tinge per I'alimentazio
ne di Torino, e uno dei meglio studiati ad 
oggi. Conseguenza di quanto detto e che, 
in Piemonte, 1'82 % dei pozzi sottoposti ad 
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Ftgura 1 - Carotaggto della radtoatUvUIl naturale gamma det terrent attraversaU con la perfora
%tone eseguUa ftno alia profondUIl dt 150 m nell'area tndustrtale della dttll dt Bart (anno 1980). 

analisi sono risultati inquinati da atrazina, il 
30% in Lombardia, il 14% in Friuli Vene
zia Giulia, il 9% in Veneto. Conseguenza: 
molti pozzi vengono progressivamente ab
bandonati, per farne degli altri via via piu 
lontani dalle aree attualmente inquinate, nel
la presunzione che l'inquinamento non li 
raggiunga nel tempo. -
Non si dispone di un'indagine a tappeto sul
la qualita delle falde acquifere della Regio
ne Puglia, ove non sono mancati tuttavia fi
no ad oggi casi ec1atanti d'inquinamento . I1 
ben no to pozzo Guardati, che gia prima del
l'avvento dell 'Acquedotto Pugliese derivan
te la Sorgente Sanita in Irpinia, riforniva di 
acqua potabile il Salento, veniva giocofor
za definitivamente abbandonato negli anni 
'60 dall 'Ente Acquedotto Pugliese per forte 
inquinamento batteriologico; detto pozzo, 
ubicato in una posizione strategica sotto il 
profilo dell 'approvvigionamento idrico (te
nimento di Trepuzzi, BR), dava alla rete del
l'Ente Acquedotto Pugliese una portata di 
ben 300 lis. Accertamenti di buon livello sul
la qualita delle acque , da ascriversi in parti
colare a ricerche scientifiche svolte ove dal
l'Universita ove dal CNR, hanno evidenzia
to composti organici c10rurati talora in con-

centrazioni preoccupanti. Ovviamente I'ac
certata presenza di sostanze pericolose evi
denziate di recente non esc1ude che i feno
meni si siano manifestati da tempo. Infatti 
le strumentazioni aiialitiche, di per se costo
se, vanno solo oggi diffondendosi con I'im
piego di personale altamente specializzato. 
Ma la loro diffusione a livello nazionale e 
molto scarsa. In quanto a servizi pubblici si 
pua fare sicuro affidamento al momento so
lo sui Laboratorio dell ' lstituto Sup. di Sani
ta e su quelli di pochi Presidi di servizio mul
tizonale. 

La situazione in Puglia 

Per quanto attiene alia Puglia, I'inquinamen
to di fonti idriche da RSU che non trovano 
adeguato recapito ne alcuna altra forma di 
eliminazione, colloca la Regione fra quelle 
esposte a detta forma di rischio nel territo
rio nazionale. In Puglia si contano a centi
naia le discariche generalmente selvaggie 0 
improvvisate. Poche sonooggi quelle con
trollate; e nel caso di discariche controlla
te, mancano controlli sistematici rigorosi du
rante l'esercizio. Le cave abbandonate si 
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contano in un paio di migliaia, di esse molte 
sono ricettacolo di ogni genere di rifiuti, spes
so a diretto con tat to con un sottosuolo cal
careD aItamente permeabile , in cui i percola
ti dilavano fino a raggiungere I' acquifero. 
In quanto poi ai RTN, benche il carico pu
gliese di industrie non sia paragonabile a 
quello del Nord, purtuttavia egualmente es
se producono molti RTN, in particolare tra 
Bari, Brindisi e Taranto. Il contributo della 
citta di Bari e di 3300 t/anno, che per il60% 
non si sa dove va collocato. 
L'attivita agricola, con i fertilizzanti e i di
serbanti che oggi si adoperano, e per le ac
que sotterranee pugliesi fonte di inquina
mento alla stessa stregua di quanto accerta
to al Nord. Va infine ricordato che, sempre 
in Puglia, mancando su almeno i 2/3 del ter
ritorio regionale i corsi d'acqua, i reflui trat
tati e non finiscono in falda. 

Ma I'inquinamento, benche costituisca una 
importante area di possibile crisi delle risor
se idriche, non e il solo ostacolo evidenzia
tosi negli ultimi anni in ordine alla disponi
bilita di dette risorse. I nodi venuti al petti
ne in quanto a disponibilita idriche nel Paese 
sono assai numerosi e variegati, come det
to in premessa. 
L'emergenza idrica e motivata oggi, infatti, 
oltre che dalla qualita delle risorse alla fon
te, dai guasti derivati a queste ultime a se
guito di calamita naturali (principalmente si
smi), dalle rotture e dalle ostruzioni delle reti 
acquedottistiche, talora improvvisamente 
createsi per l'incidenza di eventi naturali (si
smi, frane, subsidenze geotecniche, ecc.) 0 
sulle vie di trasporto, dalla prolungata sic
cita, dalla mancanza di apporti nevosi, da
gli sprechi legati ad una civilta consumisti
ca e assistenziale insieme, dalla insufficien
za delle reti e dalle concenzioni stesse dei 
sistemi idraulici di un tempo inadeguati a 
confronto delle odierne esigenze. 
Non va trascurata infine quella emergenza, 
evidenziatasi in particolare negli ultimi de
cenni, per aver dovuto ridurre l'estrazione 
delle acque sotterranee in larghe aree del
l'Italia Settentrionale, dove l'impatto della 
depressurizzazione prodotta negli acquife
ri e andato via via procurando fenomeni di 
subsidenza del suolo assai proccupanti. 
Ho fatto dianzi cenno alle emergenze improv
vise, talora drammatiche. Al riguardo e ancora 
vivo il ricordo di quelle determinate dal sisma 
del 1980 sui ben no to complicato sistema idri
co dell' Acquedotto Pugliese, alimentante 
l'approvvigionamento per milioni di abitanti. 
E importante al riguardo stigmatizzare co
me, paradossalmente, ad un forte e rapido 
aumento della portata delle sorgenti di Ca
pose le (Fig. 2) e di Cassano Irpino, causato 
da modi fiche neotettoniche degli acquife
ri, facesse seguito la compromissione seria 
del lungo Can ale in Galleria, in particolare 
della Galleria Pavoncelli ostruitasi in piu 
punti alla maniera che la Fig. 3 mostra. AI
le conseguenze negative dei dissesti in gal
leria si sovrapponeva un progressivo esau
rimento della Sorgente Sanita (Fig. 3), che 
sottraeva un volume di circa 20 Mm3. 
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Ftgura 2 - Idrogramma della Sorgente Santtii (Caposele). Sono evtdentt glt effettt del stsma del 1980 
e della stccttii deglt ulttmt annt. 

I problemi derivanti dalla 
siccita 

Veniamo quindi alla siccita, che ha prostra
to in questi ultimi anni fondamentalmente, 
ma non solo, il Mezzogiorno. Perfino in In
ghilterra si evidenziano, in talune aree, ri
duzioni di portata alle sorgenti aventi perio
do di ritorno all'incirca secolari. 
Cia ha posto seri dubbi sulle strategie pro
gettuali e gestionali fino ad oggi adottate per 
la prevenzione di tali fenomenologie. 
Il rischio legato all'acqua fino ad oggi e sta
to sempre trattato nel senso della difesa dalle 
piene e dalle esondazioni. Va infatti obiet
tivamente riconosciuto che la civilta civile 
e industriale , nell 'organizzare le strutture 
stesse del rifornimento idrico, non ha a suf
ficienza guardato ad eventi del genere; ed 
ea tutti chiaro che, a riguardo, non occor
re scomodare I'effetto serra, come causa del 
fenomeno, pur essendo questo ultimo una 
realta che drammaticamente si affaccia nel
la vita del pianeta per i prossimi decenni. 
Crisi idriche per siccita si sono abbattute fre
quentemente nella parte centrale e meridio
nale dell 'Europa. Ne parJa abbondantemente 
la Storia. 
Riferendoci specificamente ai periodi sub~ 
boreali e subatlantico , da 4 miIIenni ad og
gi periodici fenomeni di tropicalizzazione 
climatica risultano essere stati frequenti e pe
riodici , anche se i primi rapporti su misure 

effettive di pioggia hanno origine soltanto 
dalla fine del diciassettesimo secolo in In
ghilterra. 
Nel bacino del Mediterraneo la letteratura 
greca annovera a riguardo le cronache di 
storici come Aristotele, Erodoto, Strabone; 
a livello di interpretazione va ricordato To
lomeo. Anche la letteratura latina da molti 
contributi alla storia degJi eventi meteoro
logici, dai trattati enciclopedici di Plinio il 
Vecchio e di Seneca a queJli agronomici di 
Varrone e Catone, fino a quelli poetici di 
Virgilio, Lucrezio e Orazio, alle indicazioni 
piu propriamente storiche di Livio , Tacito 
e Svetonio. E cosl, attraverso i codici me
dioevali e le cronache successive sempre piu 
numerose, si perviene ad Edward Bruckner, 
profess ore all 'Universita di Berna, che nel 
1890 pubblicava un monumentale lavoro 
sulle osciIIazioni climatiche a part ire dal 
1700 in poi. 
I cicli di Bruckner (Fig. 4) riguardano i cam
biamenti climatici ciclici che Bruckner in
dividuava con periodicita media di 35 an
ni, lungo i quali si manifestavano alternan
ze da periodi freddi e umidi a periodi caldi 
e secchi. Le ciclicita individuate do po 
Bruckner sono state confermate finD ai gior
ni nostri non solo per la zona europea, bensl 
anche per tutto l'emisfero settentrionale. 
Venendo all'oggi, una parziale conferma a 
quanto individuato da Bruckner si ricava, 
per esempio, dall'osservazione delle preci
pitazioni misurate in alcune stazioni pugliesi 
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FIgura 3 - Gallerla Pavoncelll dell'Acquedotto Pugltese: partlcolarl del gravl dannl causatl dal terremoto del 23 Novembre 19BO. 
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dal 1895 ad oggi. Sono stati ricostruiti tre 
pluviogrammi (Fig. 5) relativi a tre stazioni 
rappresentative della Murgia (Bari), della Ca
pitanata (Foggia) e del Salento (Gallipoli). I 
valori rappresentati individuano una tenden
za aI calo delle precipitazioni senza che ven
gano raggiunti minimi assoluti, ma solo mi
nimi relativi, che non configurano casi cri
tici, anche qualora si esaminassero le cumu
late di pioggia per due 0 piu anni. Traendo 
dal pluviogramma della stazione di Bari (Fig. 
5), l'anno 1989 si e ivi chiuso con una pre
cipitazione annua totale di 330 mm, a fron
te di una media 553 e di una massima di 
1100 mm. 
La Fig. 6 mostra come le precipitazioni 
dell'89 siano ovunque minori di quelle del
I'ultimo quinquennio, mentre queste ultime 
sono a loro volta minori delle medie calco
late su base quasi secolare. La riduzione mi
nima la subisce la Capitanata, che neUa sic
citosa Puglia e la meno beneficiata dalle pre
cipitazioni. Circa la regione pugliese, si ri
cordi che fra il 1908 e il 1912 il trasporto 
delle acque in Puglia avvenne con navi ci
sterne rifornite a Napoli e CorfU. La . Storia 
del Tavoliere di Puglia' ne paria. A cura di 
Bevilacqua, un prezioso testo della collana 
Laterza ben ricorda la gravissima siccita che 
colpi l'intera Regione Puglia in detto perio
do, ailorche gli acquedotti dell'Ofantino (Ta
voliere) e del Pozzo Guardati nel Leccese an
darono drammaticamente in magra. 
Al tempo non era possibile una diversa so
luzione di attingimento locale. 
Piu volte in queste settimane convegni 
scientifici e la stampa sono tornati sugli scar
sissimi volumi accumulati negli invasi, in 
particolare di quelli presenti nel Mezzogior
no (v. Fig. 7). Per quanto attiene al com
portamento degli acquiferi, all 'impoveri
men to delle relative riserve idriche geolo
giche, basta considerare l'esempio dell'ec
cezionale decremento di portata della sor
gente Sanita (Fig. 2) (mancanza di apporti 
nevosi), una delle piu cospicue e caratteri
stiche dell'Appennino. A parte la riduzione 
notevole di portata fruibile , l'emergenza si 
riflettera ivi ancora per alcuni anni, anche 
se - com'e certo - torneranno gli apporti 
nevosi e meteorici ad influire adeguatamen
te sulla sorgente; e cio perche i tempi oc
correnti per ristabilire la riserva idrica geo-
10gica, oggi in fase di esaurimento, sono gio
coforza lunghi. 
Uguale sorte hanno subito in questo perio
do le cospicue sorgenti del Serino, alimen
tanti il Napoletano, la sorgente Ffido, ali
mentante l'alta Basilicata e queUe" di Cassa
no Irpino e di tutte le altre, derivanti dagli 
acquiferi delle dorsali carbonatiche dell'Ap
pennino Centro-Meridionale, 
Dinamica analoga subiscono chiaramente gli 
acquiferi costituenti le falde qua e la nel Pae
se sottoposte ad emungimenti eccezionali, 
laddove I'emergenza idrica - risolta quasi 
sempre con miopia - induce a siffatto ri
medio. 
E qui occorre subito osservare che non po
che volte il rimedio e peggiore del male; ad 
una emergenza fa seguito altra emergenza, 
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spes so Riu grave della precedente; 10 squi
librio fra volumi estratti e ricariche naturali 
(sfruttamento a urapina») induce ad una ri
duzione progressiva dei volani naturali; a ri
duzione pronunciata di pressioni interstiziali 
e talora eccezionali fenomeni di subsiden
za del suolo; a modi fiche sostanziali della 
geometria e delle profondita dell'interfaccia, 
laddove si tratta di acquiferi dolci poggian
ti su acqua marina d'intrusione continenta
le. Prevenire le emergenze idriche equivale 
innanzitutto ad evitare da un lato le strate
gie a breve termine , dall'altro i'ritardi nel
I'attuazione di opere da tempo programmate 
e non realizzate . 
Fare ricorso a dissalatori per approvvigio
narsi di grossi volumi di acqua dolce, otte
nuta dal mare al costo di tremila per mc 
(questa strategia si adotta solo in casi ben 
circostanziati e per ridotti approvvigiona
menti) in un paese come il nostro che im
porta energia dall'estero, equivale ad una 
biasimevole rinuncia sia in termini di rispo
sta adeguata alia programmazione, sia nei 
confronti di strategie progettuali nella ma
teria, dl cni"il Paese e andato sempre fiero . 
In tema di ritardi, la gia citata uStoria del Ta
voliere di Puglia» fra il secolo scorso e il pre
sente ben ricorda, net capitolo di Lea Dan
tone rivolto alia lotta alia siccita, in quali 
tempi lontani del secolo scorso, per la pre
cisione fra I'Unita d'Italia e i primi anni del 
'900, venivano previsti, antesignano l'Inge
gnere del Genio Civile Camillo Rosalba, gli 
invasi del Locone, del Fortore, del Celone, 
del Carapelle, del Biferno e tanti altri, alcu
ni dei quali sono ancora oggi, ad oltre un 
secolo, in lista di attesa. 
Analoghe citazioni potrebbero annoverarsi 
anche per altre regioni italiane, prima fra tut
te la Sicilia. 
In mancanza d'altro, sono le falde acquifere 
in genere a fare le spese nei periodi di emer
genza. Esse infatti dovrebbero a ragione con
siderarsi, per i forti volani df cui la natura li 
ha originariamente dotati, il mezzo piu age
vole per far fronte ad annate siccitose. Senon
che dalle falde acquifere in Italia si estrae ben 
1'80% di quanto necessita agli usi potabili e 
oltre il 50% dell'acqua rivolta alia irrigazio
ne eall'industria, onde le falde sono di per se 
gia molto stressate. Si osservi, ad esempio, co
me vanno incrementandosi dal1900 ad oggi 
i pozzi e la portata emunta dall'area di Can
delu nella Valle Padana (Fig. 8). 
In talune zone della Padania - come del re
sto nella Puglia calcarea - si sono raggiunti 
20 pozzi/km'. In qualche caso vengono cap
tate falde profonde prive di ricarica, circo
stanza che aggrava in particolare fra Veneto 
ed Emilia Romagna il gia ricordato fenome
no della subsidenza progressiva del suolo. 

Lo sprofondamento del Delta 
del Po 

E fondamentale, parlando di subsidenza per 
estrazione di acqua dal sottosuolo del no
stro territorio, ricordare il caso dello spro
fondamento del Delta del Po, il primo esem-
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pio registrato in Italia e il piu grave per «ma
gnitudo». L'equilibrio del Delta fu sconvol
to innanzitutto dalle estrazioni di acque me
tanifere fin dagli anni '40; la piu grave delle 
conseguenze fu l'abbassamento degli argi
ni del Po, che non furono piu in grado di 
contenere piene ancorche non eccezionali. 
La rotta dell 'argine sinistro del Po di Goro, 
che nel 1957 aUago i territori circostanti, le 
continue tracimazioni e la difficolta di de
flusso furono i primi macroscopici effetti del 
fenomeno (Fig. 9). 
In quanto ad effetti su centri storici, Vene
zia e certamente il caso piu noto al mondo, 
non tanto per l'entita deU 'abbassamento re
gistrato (poco significante rispetto ad altri), 
ma piuttosto per la peculiarita dell 'area do
ve il processo si e esplicato, a riprova che 
l'impatto ambientale della subsidenza e ta
lora legato piu alia precarieta del territorio 
ove si esplica, che alia sua «magnitudo». La 
Fig. 10 mostra la subsidenza naturale (tet
tonica + geotecnica naturale) e quella antro
pica degli ultimi decenni trascorsi. 
L'estrazione d'acqua artesiana ha notoria
mente colpito in modo ben piu grave il ter
ritorio di Ravenna e buona parte deUe spiag
ge emiliano-romagnole. I casi di aUagamen
ti permanenti di cripte di chiese monumen
tali , scantinati, l'affondamento delle banchi
ne portuali, i forti arretramenti della riva, le 
inondazioni delle campagne presso la fascia 
litoranea in occasione di eventi di alta ma
rea eccezionale, hanno denunciato la gravita 
di un abbassamento del suolo che in tren
t'anni ha raggiunto localmente valori di 01-
tre 130 cm. Il cono di depressione con il suo 
apice nella zona industriale di Ravenna, an
cora limitato prima del 1972 , si estendeva 
infatti fino a coinvolgere parzialmente an
che il territorio comunale e soprattutto la 
fascia litoranea. 
A Ravenna, come a Venezia, le contromisu
re adottate (la chi usura dei pozzi artesiani) 
hanno portato al rimpinguamento delle fal
de (si sono misurati rialzi piezometrici fino 
a 35 m) e al conseguente ridimensionamento 
della subsidenza, che tuttavia permane a li
vello di calamita da controllare sistematica
mente nel tempo. 
Numerose altre sono le localita italiane de
gne di menzione per la subsidenza indotta 
da sovrasfruttamento artesiano: Bologna, 
Modena, Pisa e Milano. 
L'abbassamento del territorio bolognese 
(Fig. 11), un caso venuto alia luce con le 
liveUazioni 1970-73, evidenzia picchi di ab
bassamento superiori al metro in due aree 
aN-NO della citta . Lesionate nel centro sto
rico diverse costruzioni e particolarmente 
colpite la volta e le pareti della Chiesa di S. 
Giacomo e del Conservatorio. Danni accen
tuati perfino aUe infrastrutture idrauliche nel 
territorio. 
A Modena la subsidenza e stata individuata 
in tutta la sua gravita una ventina di anni or
sono, ma gli studi condotti hanno retroda
tato agli anni cinquanta l'inizio del fenome
no. Le livellazioni ripetute dal 1972 in poi 
forniscono un preoccupante trend del feno
me no (oltre 80 cm in 30 anni) . In particola-
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re vanno ricordati i danni al Palazzo Ducale 
e l'onere finanziario notevole, relativo ai la
vori di ripristino murario e fondazionale re
sisi necessari; fortunosamente alia famosa 
Torre Ghirlandina la rotazione conseguen
te il basculamento della superficie d'appog
gio per subsidenza differenziale si e impo
sto alia pendenza «naturale» verso S-E, ten
dendo a mitigarla. 
A Pisa, invece, il basculamento per subsiden
za differenziale della Piazza dei Miracoli ac
centua l'inclinazione della nota Torre pen
dente , con un'accelerazione che ha assun
to fra il '70 e il '76 valori veramente preoc
cupanti, finchcO' non sono stati definitiva
mente chiusi determinati pozzi attingenti 
per l'approvvigionamento potabile della 
citta. 
Perfino a Milano, malgrado la presenza pre
valente di una granulometria di norma gros
solana nei depositi alluvionali sui quali fon
da la citta, sono stati osservati apprezzabili 
cedimenti differenziali dell 'abside del Duo
mo e dei piloni del Tiburio. Tempestivi in
terventi sulle strutture hanno evitato danni 
piu gravi. 
Ovunque si e reso possibile, solo il ridimen
sionamento delle estrazioni idriche dal sot
tosuolo ha consentito la mitigazione dei pro
cessi di subsidenza in atto nel nostro terri
torio nazionale . 

La contaminazione salina 

A questo punto, passiamo dall 'impatto suI 
territorio all'impatto che la estrazione da ac
quiferi poggianti su acqua marina produce 
sull'equilibrio spaziale stesso dell 'acquifero 
di acqua dolce , nei confronti dell 'acqua di 
mare di intrusione continentale, e suI con
seguente inquinamento salino progressiv~ 
della falda. 
Notoriamente, quando un acquifero costie
ro viene sottoposto ad un eccessivo emun
gimento, il fenomeno della contaminazio
fie salina si innesca perchcO' acque salate ven
gono richiamate dal basso 0 dalla costa, an
dandosi a miscelare con le acque dolci (Fig. 
12). Una serie di studi coordinati e altamen
te scientifici, condotti sistematicamente sulla 
situazione dell'intera Puglia, dimostrano che 
il primo effetto di sovrasfruttamento e una 
forte progressiva espansione verso l'alto del
la zona di transizione fra acque dolci e ac
que sal ate (Fig. 13). 
A parte gli altri usi , per dare una idea del
l'incremento progressiv~ della irrigazione in 
Puglia a spese dell 'acqua del sottosuolo, val 
la pena ricordare che nella sola provincia di 
Brindisi e nel solo decennio '70-'80 l'irriga
zione in tale ambito ha visto incrementati 
gli ettari irrigati di oltre il 200 %, e cia in
nanzitutto grazie ai pozzi abusivi, alcuni pro
fondi anche 300-400 m, che fin~ all'87 si 
contavano in Puglia all'incirca in 80 mila, gia 
prima che l'Ente regionale consentisse la 
escamotage del cosidetto «pozzo dome
stico». 
La Fig. 14 mostra come l'intrusione salina 
sia sfavorevolmente progredita nella Terra 
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di Bari in solo 8 anni. Un effetto simile si 
sta registrando in Salento, dove la progres
siva crescita della salinita interessa tutto il 
territorio, come mostra la Fig. 15, inducen
do via via ad abbandonare pozzi resi ins er
vibili dalla salsificazione della falda e a tere
brarne di nuovi piu a monte, verso l'inter
no del territorio pugliese . 
Procedendo in siffatto modo, una vera e 
propria catastrofe idrogeologica sta matu
rando con progressione geometrica. Del re-

sto , casi similari non sono mancati fin~ ad 
oggi nel res to del mondo; press oche gran 
parte dell'acquifero profondo della Califor
nia subiva alcuni decenni fa una salsificazio
ne da ingressione di acqua marina tanto gra
ve da imporre l'abbandono di tutte le ope
re attingenti alle falde , inducendo all 'attua
zione di ben capaci invasi suI Colorado, ai 
confini col Nevada, riserve idriche superfi
ciali la cui dimensione e la cui alimentazio
ne sono assolutamente impensabili nelle no-
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stre realta territoriali. 
Nel merito della influenza nociva che !'in
trusione marina produce sull'acquifero della 
Puglia bisogna prendere atto che la natura 
e stata fino ad oggi fin troppo benevola, for
nendo chiari e tempestivi segni premonito
ri da anni a questa parte, mentre studi scien
tifici sistematici e accurati sull'evoluzione 
dei fenomeni non sono mancati fin dai pri
mi anni '50, e cioe fin dall'avvento delle pri
me trivellazioni profonde raggiungenti l'ac
quifero del Mesozoico e di pari passo con 
10 sviluppo progressivo delle stesse . 
Va ricordato al riguardo, insic;:me alle sva
riate note di quanti si prodigarono nella ri
cerca al riguardo, il Quaderno N. 20 dell'IR
SA (CNR), il quale, seguito nel 1977 all'at
tuazione del Primo Progetto finalizzato di 
ricerche in campo idrico promosso in Italia 
dal CNR riepilogava i fenomeni e gli effetti 
dell'intrusione marina in Puglia ('). 

La mancata programmazione 

A fronte di siffatte situazioni, interrogativi 
e iniziative innovative si pongono in ordi
ne alle modalita di impiego e alle disponi
bilita stesse dei nostri sistemi idrici in gene
rale. Riemerge peraltro la circostanza fon
darnentale che, ovunque, come stanno a di
mostrare le constatazioni dianzi illustrate, 
nel Paese e mancata la programmazione a 
riguardo. 
Tornando alia Basilicata e alia Puglia, che per 
essere inquadrate nell'attivita della Cassa per 
il Mezzogiorno sarebbero potute esse re di 
esempio al Paese , un concreto tentativo ve
niva svolto negli anni '70 con la redazione 
del Progetto Speciale 14 (a cura della Cassa 
per il Mezzogiorno), strumento mai regolar
mente approvato dalle forze politiche e da
gli Amministratori delle due regioni interes
sate, ne tantomeno rispettato per la parte 
che piu riguarda l'argomento della presen
te relazione . 
Altri effettivi tentativi di programmazione 
nella gestione delle risorse idriche sono pre
senti nel Piano di risanamento Idrico che la 
stessa Regione Puglia si e attribuita sette anni 
or sono, con legge e conseguente normati
va largamente disattese. 
Situazioni analoghe si sono verificate quasi 
ovunque sui territorio nazionale, cosicche 
i settorialismi e il diritto del primo arrivato 
hanno governato e governano in Italia, la ri
sorsa acqua. 
Mancanza di programmazione, usi indiscri
minati e inquinarnento antropico delle risor
se sono i principali responsabili delle emer
genze idriche di cui oggi il Paese soffre . Del 
resto gia a livello mondiale il grido di, allar
me veniva lanciato nd '67 con la megacon
ferenza di Washington «Water for Peace». 
L'evidenziazione di queste problematiche ha 
trovato nelle ricerche e negli studi i conte
nuti di numerosi incontri nazionali e inter-

(') Cfr. V. Cotecchia: .Studi e ricerche sulle acque sOt
terranee e sull 'intrusione marina in Puglia" Quaderno 
n. 20, IRSA-CNR, 1977. 
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nazionali, con particolare enfasi rivolta pro
prio ai condizionamenti di vario ordine in
fluenti sulla gestione delle risorse idriche del 
Paese. 
Ma applicazioni non lusinghiere sortivano 
tuttavia le proposte e i suggerimenti che via 
via gli studiosi andavano evidenziando, per
che l'autorita politic a e la c1asse burocrati
ca del Paese ne prendessero coscienza a tutti 
i livelli (promulgazione di normative adegua
te, strumenti validi per il rispetto delle stes
se, finanziamenti accuratamente mirati, per 
l'adeguamento delle opere e per il sistema
tieo monitoraggio delle stesse). 
E stata piu voite ricordata qui la Conferen
za Nazionale delle Acque, indagine conosci
tiva voluta vent'anni fa dalle Commissioni 
miste LL.PP. e Agrieoitura del Senato ed oggi 
in corso di aggiornamento. 
E per venire ai giorni nostri, vanno ricor
date la Relazione sull'Ambiente dell 'anno 
'88, la legge 183 del maggio '89 e, infine , 
il recente D.L. Galli, che, malgrado abbia fat
to seguito al varo dell 'ultima Finanziaria, e 
ancora in gestazione. 
Ma, constatata la mancata osservanza di pre
cedenti leggi di tutela in materia di risorse 
idriche, prima di Iivello centrale poi di li
vello regionale, pare davvero assai dubbio 
che nuovi strumenti legislativi, ancorche piu 
aggiornati dei precedenti, possano ritener
si risolutivi: in ogni caso , da momenti pro-

. positivi che a ripetizione si pongono in que
sti ultimi mesi, non emergono panacee, ne 
strategie di breve termine. 
La tabella 1 illustra l'incremento dei volu
mi di acqua potabile serviti nel Mezzogior
no dal '50 ad oggi. Si sono raggiunti livelli 
di consumo che il Piano Regolatore Acque
dotti del Ministero dei LL.PP. prevedeva ne
cessari solo al 2015. Di converso, come si 
evince dalla tabella 2 il servizio degli ac
quedotti mostra insufficienze anche prolun
gate per una buona aliquota dell a popola
zione dell'intero territorio nazionale. 
Peraltro in caso di siccita, come avviene in 
questi ultimi anni in buona parte del Mez
zogiorno, e fondamentalmente l'agricoltu
ra a pagarne le spese, dirottandosi per fini 
potabili risorse idriche di norma program
mate per la irrigazione. 

I fabbisogni crescono 

A questo punto e bene premettere che pro
gettazione e gestione dei sistemi idrici fan
no oggi riferimento a «fabbisogni», cresciu
ti invero in ordine ad un concetto astratto 
dell'uso razionale della risorsa, dipendente 
dal considerare di norma troppo semplici
sticamente «rinnovabili» le risorse stesse . 
Altra circostanza da ricordare e quella lega
ta al fatto che nei volumi d'acqua distribui
ti le amministrazioni comprendono di nor
ma le perdite delle reti di adduzione e di
stribuzione, la cui incidenza media in Italia 
e almeno del 30 % rispetto al volume di ac
qua immessa, con punte del 41 % in Puglia 
e di oltre il 50% in Sicilia. 
In ogni caso, perfino i mass media denun-
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Tabella 1 Evoluzlone del consuml dl acqua potablle nel Mezzoglorno nel 1950. 

Anno Milioni di me Milioni di Litn per 
abitante e riferimento per an no abitanti per giomo 

1950 522 17,7 81 
1963 1.235 18,5 180 
1973 1.405 18,8 200 
1987 2.687 20,8 350 
1989 3.110 
2015 4.867 30,7 430 

Tabella 2 Stato degl/ acquedottl In /tal/a. 

Numero abitanti 

Servizio suffieiente Servizio insuffieiente Servizio insuffieiente Totali in un tnmestre in due 0 piu trim. 

milioni % milioni % milioni % milioni % 

Nord 21,102 91 ,4% 1,358 5,9% 0,627 2,7% 23,087 100% 
Centro 6,968 72,8% 1,891 19,8% 0,710 7,4% 9,569 100% 
Sud e isole 5,610 29,9% 3,899 20,8% 9,256 49,3% 18,756 100% 
Totali 33,680 65,5% 7,148 13,9% 10,593 20,6% 51,421 100% 

Figura 13 - Risalita dell'acqua marina al crescere della portata Q estratta dal pO%%o. 
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di gestione, passando attraverso la formazio
ne di quadri tecnico-amministrativi, I'ope
rata dei servizi ; iI tutto garantita da un ra
gionevole riordino legislativo. 
La mole di operazioni possibili, confluenti 
ragionevolmente in un 'azione pianificataria 
idrica dinamica ed efficace che eviti le im
provvisazioni, e notevole e interdipenden
te. Ancor piu complicata tale pianificazio
ne si presenta allorche si intende guardare , 
come del resta fa la Legge n. 183 del 1989, 
al sistema acqua-territorio insieme, per la sal
vaguardia dell 'ambiente, delle risorse idri
che e per la difesa del suolo . 
A questo punto non pochi ritengono che sia 
un astratto e inutile esercizio formulare prio
rita fra le iniziative elencate, alcune delle 
quali invano da anni sottaposte a ripetizio
ne all 'attenzione di politici e amministrato
ri operanti nella materia. Come non ricor
dare ad esempio, che da tempo, nelle nazio
ni piu sviluppate, e invalsa su larga scala la 
pratica del ricicio della risorsa idrica, ne! no
stra Paese in pratica ancora disattesa! Un 
gran de contributa deriverebbe alle risorse 
attualmente disponibili dal riuso delle acque 
reflue, per iI soddisfacimento delle richie
ste d 'acqua quantitativamente sempre cre
scenti per tutti gli usi , ovvero con Iivelli qua
Iitativi differenziati e rapportati alle effetti
ve esigenze d 'uso . Si favorirebbe altresl la 
politica di salvaguardia dell'ambiente, ridu
cendo iI carico inquinante afferente ai ricet
tori finali. 
I preziosi contributi di reflui trattati posso
no per es . in Puglia (solo la citta di Bari di
sperde in mare una portata media di reflui 
convenientemente trattati dall 'E.A.A.P. di 2 
mc/s) - ma iI caso va allargata ad altre re
gioni italiane - integrarsi con acque mode
ratamente salmastre, del tipo sorgenti costie
re, consentendo insieme anche I'uso d i que
ste ultime . 
Un esempio degno di nota e fornita dall'u
so integrato della So rgente Chidro, lungo la 
costa ionica della Puglia. La so rgente e ca
ratterizzata da acque aventi 3 .2 g/I di salini
ta e portata media di 2,5 mc/s; essa, ad oggi 
scarsamente adoperata, dovrebbe venire to
talmente irnpiegata ne! progettata acquedot
to integrato Sinni-Salento per I'irrigazione 
del Salento (regione che oggi e rischiosa
mente servita per I'agricoltura e in parte an
che per iI potabile e I'industria dalla sola ac
qua sotterranea, con le conseguenze gia ri
cordate agli effetti del progressivo inquina
menta salino dalla falda stessa), secondo 10 
schema rappresentata in Fig. 19. 
Detta sorgente andra miscelata, secondo le 
linee del progetto , con le acque piu dolci, 
di cui ai numerosi invasi, aventi capacita dai 
15 ai 20 milioni di ml ciascuno, dislocati 
da Taranto a S. Maria di Leuca per la regola
zione dell 'intero sistema e per la raccolta dei 
notevoli volumi di reflui civili trattati lun
go iI percorso. 
L'alimentazione integrata di acquedotti ri
levanti come quello de! Sinni-Salento (Iun
ghezza dell 'asta principale all'incirca 300 
km) si impone sempre piu ovunque sui ter
ritario nazionale, per la migliore e piu com-
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qua sotterranea estratta da puntt acqua campione nel Salento. 

pleta utilizzazione delle risorse idriche , da 
quelle derivate da fonti lontane a quelle 10-
cali , e cia proprio nell 'ottica dei Consorzi 
idrici che iI recente Disegno di Legge Galli 
a ragione auspica. 
In tema di acquiferi e sorgenti, non molte 
sembrano essere le sorgenti ad oggi libere 
sui territorio nazionale; in realta, i vecchi e 
mai aggiornati (da un sessantennio a questa 
parte) censimenti del Servizio Idragrafico 

dei LL.PP. non le riportano tutte; ma a que!
le costiere e sottomarine, per difficolta di 
individuazione non segnalate dai ricordati 
censimenti , e stata data finora assai scarsa 
attenzione. La fantasia e 10 zelo degli studiosi 
conduce talora, a livello di ricerca, ad indi
viduare fonti fino ad oggi del tutto trascl!
rate. E il caso di ricordare al riguardo gli sni
di effettuati circa il sistema di captazione, gia 
adottato sperimentalmente per la ricerca e 
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il monitoraggio della sorgente sottomarina 
Galeso nel Mar Piccolo di Taranto (Fig. 20a 
e 20b). 
La sorgente, la cui captazione definitiva non 
e argomento semplice, mostra di avere una 
portata di circa 1 m l /s e di poter esse re 
proficuamente utilizzata in un sistema inte
grato, che riesca a mescolare acqua dolce e 
acqua salmastra (ma non troppo), per I'agri
coltura 0 per !'industria. 

Monitoraggio sistematico 

Il monitoraggio sistematico e costante del
le risorse idriche, in particolare di quelle sot
terranee, rappresenta una condizione indi
lazionabile per gestire adeguatamente la ri
sorsa, per ravvisarne costantemente le effet
tive disponibilita e per prevenirne i rischi 
legati alla qualita. 
Nel caso della estesa e profonda falda car
bonatica della Puglia, e ben difficile acqui
sire un modello di impiego, differenziato 
nelle varie aree, se non a condizione di isti
tuire, interpretare e osservare un monitorag
gio sistematico, rigoroso e scientificamen
te fondato; cib per comprendere e preve
nire i comportamenti nel tempo dell 'acqui
fero poggiante su acqua di mare, la evolu
zione dell a salsificazione, in rapporto agli 
eventi meteorologici e alle captazioni in at
to, nonche per stabilire un modello dinami
co previsionale d'impiego e un riordino ben 
articolato delle utenze esistenti. 
Ma tutto quanto finora osservato non pub 
avere luogo se non in una cornice di nor
mative. chiare, agevoli nelle applicazioni e 
sotto l'egida di organi tutori, da un lato suf
fragati da servizi tecnico-scientifici seri e pre
parati a tali fini, dall'altro capaci di interve
nire per porre fine alla molteplicita di distor
sioni che ad oggi si riscontrano nella gestio
ne delle risorse . 
Al riguardo non posso quindi non accenna
re alia gia ricordata legge 183 del 1989, co
me pure al disegno di legge Galli, in sta
to di avanzato esame presso Camera e Se
nato. 
Nei riguardi delle acque sotterranee, dico su
bito che nella legge 183 non ci sono certez
ze. In un territorio, come i'Italia, accentua
tamente gerarchizzato sotto il profilo mor
fologico ed idrografico, laddove ben pochi 
sono i bacini di interesse nazionale, la leg
ge enfatizza oltre ogni limite il concetto di 
bacino idrografico e intorno ad esso ruota 
buona parte della legge stessa, quando ac
cenna ai problemi di gestione delle risorse 
idriche. 
Per es. la Puglia, per essere per due terzi pri
va di bacini idrografici, finisce praticamen
te fuori dalla legge. E poi, che senso ha ge
stire entro i confini di bacini idrografici le 
falde acquifere 0 i bacini idrologici ben piu 
complicati delle sorgenti? 
A livello nazionale la risposta legislativa ai 
problemi odierni afferenti alle falde acqui
fere e stata finora singhiozzante; le stesse di
rettive CEE in materia non sono state rece
pite 0 10 sono state in forte ritardo rispetto 
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Ftgura 16 - I consumt domesttct dt acqua tn alcunt paest ~uropet. 

ai termini previsti. Per quanto riguarda la di
rettiva 80/68 , concernente proprio la pro
tezione delle acque sotterranee dall'inqui
namento provocato da sostanze nocive, pub 

solo in parte ritenersi recepita dalla Legge 
319/76. 
Coerentemente con questa legge, la Regio
ne Puglia si dotava ne11983 , come altre re-

Tabella 3 Inlzlatlve per la razlonallzzazlone dell'uso delle rlsorse Idrlche. 

Risanamento dei corpi idrici sotterranei e superficiali 

Iniziative di natura amministrativa 0 legislativa 
- Riduzione degli sprechi 
- Politica tariffaria che penalizzi gli sprechi 
- Limitazioni all 'uso non domestico delle acqu'e potabili 
- Formazione di quadri tecnico·amministranvi 
- Riordino legislativo 

Iniziative di natura gestionale 
- Riduzione perdite in acquedotto 

- Interconnessione acquedotti 
- Telemisure e telecontrolli degli impianti 
- Modelli di simulazione dei corpi idrici 
- Regolazione dei regimi naturali delle risorse idriche 
- Riuso delle acque reflue 

Iniziative di natura tecnologica 
- Razionalizzazione delle tecniche di adacquamento 
- Ren per il monitoraggio dei corpi idrici 
- Captazione sorgenti costiere e marine 

Iniziative di natura progettuale 
- Progettazione delle infrastrutture idrauliche basata su periodi siccitosi pluriennali 
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Ftgura 17 - La penetraztone dt acqua dall'estradosso della gallerta, durante una tnterruztone dell'eserctzto e 10 svuotamento del canale, tndtca le note
volt soluztont dt continutta, prodottest per fortt deformaztont subtte 0 per vetusta lungo tl Canale Princtpale dell'E.A.A.P. 

gioni , ma non tutte, di un efficace ed atten 
to Piano di Risanamento idrico (P.R.A.). Ma, 
p urtroppo , quello che doveva essere uno 
strumento dinamico di pianificazione e di 
tutela dei corp i idrici regionali ha dopo ap
pena qualche anno perso la sua funzione . 
Privo dei successivi previsti aggio rnam en
ti , dell 'attuazione dei mo ni toraggi p revisti 
e delle necessarie strutture di gestione , in 
assenza di una sollecita realizzazione dei co
siddetti Piani d i Riordino quali previsti stru
menti di programmazio ne e gestione ocu
lata, vista la lentezza nella realizzazione delle 
previste piattaforme depurative , poste a 
monte degli scarichi nei corpi idrici sotter
ranei della Puglia, il P.R.A. , e da ritenersi, 
agli effe tti di una corre tta tutela dei corp i 
idrici sotterranei, p iu che uno strumento di 
gestione, un «libro dei sogni», mentre eguale 
son e tocca a piani di risanam ento idrico di 
molte altre regioni. 
La presunta rigidita delle norme scaturite dal 
Piano e sancite da un 'apposita legge della 
Regione Puglia, rigidita giustificata dalla gra
vita della situazione degli acquiferi , induce
vano successivam ente la Regione alia mo
dificazione di leggi in p recedenza somma
mente promulgate . Le mo difiche introdo t
te hanno cancellato infa tti l' istitu to della 
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concessione a favore della utilizzazione , 
reintroducendo 10 strumento dell 'autorizza
zione. 
L'uso cosiddetto domestico e stato esteso 
all'esigenza fitosanitaria dell 'azienda agricola 
ed al funzionamento delle attrezzature agri
cole , circostanze che hanno in breve tem
po portato ad una ulteriore proliferazione 
dei pozzi scavati per tali fini e all'instaurar
si di un esteso contenzioso. Col «pozzo do
mestico" oggi nella regione pugliese si e in
staurata una vera e propria farsa, per giunta 
autorizzata. 
Le Regioni hanno ricevuto dallo Stato a par
tire dal 1977 (D.P.R. n. 616 1977) delega «". 
alia ricerca, alia estrazione e alla gestione del
le acque sotterranee, ivi comprese le funzio
ni concernenti la tutela del sistema idrico del 
sottosuolo" (art. 90 d) e all 'esercizio della 
«polizia delle acque" (art. 90 e). Esse, tutta
via, non hanno ancora saputo concepire , 
tranne debite eccezioni, nell 'ambito di que
sta delega strutture in grado di concentrare 
le competenze amministrative, tecniche , 
professionali e scientifiche disponibili e di
sperse in numerose realta, enti ed ammini
strazioni, formando al contempo agili orga
nismi in grado di sposare la causa dell a tu
tela demr. Ne gli strumenti forniti dalla re
cente legge 183 introducono al riguardo 
motivi di ottimismo. 
Censimento aggiornato degli attingimenti, 
avviamento del catasto degli scarichi, di ade
guate reti di monitoraggi sistematici, di cam
pi sperimentali atti a comprendere come av
viene da caso a caso la propagazione e la 
permanenza in falda di inquinanti, sono tutti 
argomenti che in qualche modo dovrebbe
ro confluire nei Servizi centrali che la Leg
ge intende potenziare, da quello Geologico 
a quello Idrografico in particolare. 
Ma circa i Servizi (che la legge predispone 
alle dipendenze dell a Presidenza del Consi
glio!) preoccupano soprattutto le prospet
tive che si delineano , in generale, per J'as
setto fortemente burocratico che viene im
posto a tutto J'insieme. Peraltro i loro com
piti sono indefiniti. Alia loro gestione e pre
posto un Consiglio dei Direttori, il cui or
ganigramma si presenta fortemente burocra
tico e sganciato praticamente dal mondo 
della ricerca. Preoccupazione non settoria
le, questa, considerato che gli esempi stra
nieri che abbiamo nel mondo di Servizi tec
nici efficienti ci pariano ovunque di Enti 0 

Agenzie forti , se non egemoni, sui piano 
scientifico e, per questo solo fatto, «Com
mittenti capaci" per conto dello Stato e delle 
Regioni. 
Le ne cess ita d'integrazione - e in qualche 
modo anche di superamento - della legge 
183 (' ) sembrano essersi con gran de evi
denza imposte all'apparato amministrativo 
dello Stato, col Disegno di legge in materia 
di Acquedotti n. 4228 (Iegge Galli). 
Emergono in sostanza, in tale disegno di leg-

(') Cfr. V. Cotecchia: . Riflessioni in ordine alla d ifesa 
idrogeo1ogica e alle acque sotterranee •. Ani del Cony. 
Naz .• La Legge 183/89 sulla Difesa del Suolo •. Federbim , 
Au1en a di Montecitorio. 1990. 
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ge, in una proficua concatenazione di te
matiche e iniziative di attualita, la gestione 
delle emergenze idriche, finalizzata ad otti
mizzare la formazione di scorte, la ricarica 
delle falde , la lotta agli sprechi dell a risor
sa, in un contesto di poJitica tariffaria, nel 
nostro Paese fino ad oggi sommamente di
satteso. 
Nel progetto di legge accennato si evince an
cora J'accento dato al ricicJo e al riuso che , 
insieme alia Iona alle dispersioni idriche dal
le reti di derivazione e distribuzione, do
vrebbero non poco contribuire all ' incre
mento della risorsa disponibile. Valla pena 
ricordare che da qualche parte viene calco
lato che la sola eliminazione delle perdi
te - ammesso che cio tecnicamente sia con
seguibile del tutto - darebbe al Pae
se acqua per servire ben 15 milioni di ab i
tanti. 
Emerge infine la volonta di fare ricorso ad 
un governo unitario della risorsa idrica, an
che se non e comprensibile come cio pos
sa agevolmente avvenire fra Comitati di Ba
cino da un lato (quanto numerosi, se si con
siderano anche quelli regionaJi!) e Consor
zi idrici daIJ 'altro . 

Il Consorzio idrico 

Determinante strumento della nuova propo
sta di legge e infatti il cosiddetto Consorzio 
idrico, che ancora una volta troverebbe, a 
detta della legge, J'ambito ottimale delimi
tato nel rispetto dell 'unita del bacino idro
grafico; ancora una volta non si fa riferimen
to, piuttosto, ad «aree funzionali ,,; che in se
no alia stessa Commissione De Marchi piu 
volte , durante i suoi lavori , avemmo occa
sione di considerare , in luogo dei bacini 
idrografici p .d . 
La raccolta dei dati , in pratica il catasto e il 
controllo dei prelievi idrici dalle falde sot
terranee , verrebbe affidata a ciascun Con
sorzio idrico, e cosl anche la «Polizia delle 
acque" - come del res to recitavano gia le 
Norme legislative emesse dal Ministero Agri
coltura e Foreste nellontano 1904! - col 
risultato che, per quanto attiene alia gestio
ne degli acquiferi, sono sotto gJi occhi di tut
ti. Indagare al riguardo equivale oggi, pur
troppo, ad adottare talora strumemi coer
citivi adeguati , nei confronti di privati (e non 
soltanto i privati!) che in piu aree del terri-



torio nazionale non soltanto si mostrano re
ticenti, bens! oppongono resistenza a chi , 
sia pure per parte di organi tutori istituzio
nalizzati , intende accedere alle opere per 
I'acquisizione dei dati 0 funzioni ispettive. 
Alle USL vengono affidati compiti di rilie
vo, nel controllo di qualita delle acque e de!
I'ambiente . A tal riguardo pero , pochi sono 
attualmente i modelli di USL conveniente
mente organizzati. Un caso esemplare e rap
presentato dalla USL 16 di Modena, la cui 
attivita ne lie tematiche che qui si esamina
no trova illuminato sostegno nelle collabo
razioni che la stessa Unita svolge nei pro
grammi di ricerca del Gruppo Nazionale Ca
tastrofi Idrogeologiche del CNR. 
La legge formula finalmente iI criterio che 
I'utilizzo delle acque sotterranee risulti com
patibile con la capacita di ricarica dell'acqui
fero e che, conseguentemente, I' Ammini
strazione competente possa intervenire per 
ristabilire dette condizioni. 
La proposta di !egge e quindi impeccabile 
e ambiziosa; ma essa alia stregua della 183 
prevede una molteplicita di dipendenze da 
organi istituzionali, che certamente potreb
bero pro curare lentezze, inefficienze ammi
nistrative , sovrapposizione di competenze 
e , in definitiva, assenza di controllo . 
Ad un'Agenzia Nazionale delle Acque ver
rebbe affidata la promozione del persona
le, la costituzione e la gestione degli impianti 
e perfino la ricerca scientifica e I'innovazio
ne tecnologica. AI tempo stesso si creereb
be I'Autorita Nazionale dell'Acqua, posta alle 
dipendenze del variegato Comitato dei Mi
nistri istituito dalla !egge 183/89, per vara
re finalmente la stesura e I'adozione del Pia
no generale di impiego delle risorse idriche 
del Paese, da tempo ritenuto una chimera 
da parte di chi ha vis to in esso la premessa 
indispensabile per una sana ed equa riparti
zione e gestione della sommatoria di risor
se idriche di cui I'intero Paese gia dispone 
o pub ancora disporre. 
Lodevole e indubbiamente da ritenere I'a
zione svolta da molte Regioni , laddove so
no emersi fondati Piani Regionali di Risana
mento Idrico, purtuttavia in pochi casi con
templanti finalita integrative rivolte alla in
terconnessione dei diversi sistemi idrici fra 
Regione e Regione. Non e paradossale os
servare che oggi, ne! ciima prodotto dalle 
deleghe in materia di acque attribuite alle 
Regioni, difficilmente sarebbe consentito al
Ia Regione Puglia dotarsi del ben noto Ac
quedotto Pugliese, derivante sorgenti dell a 
Regione Campania. Cosi come eloquente e 
il caso della ancora mancata attivazione del 
nuovo «Acquedotto Campano», la cui rea
lizzazione ha comportato la spcsa di alcunc 
centinaia di miliardi; interessi settoriali di 
Cassino e Sesto Campano si oppongono for
temente a che le locali fonti idriche vadano 
ad alirrientare , cosi come progettato e de
bitamente concesso, iI detto Acquedotto 
Campano per alleviare la citta di Napoli dal 
suo persistente malessere in tema di approv
vigionamento potabile. E a questo tiguardo, 
i casi di opposizione dello stesso genere da 
ricordare sarebbero numerosi, interregionali 
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Ftgura 20 - a) Sorgente sottomartna, nel Mar Piccolo dl Taranto. Rlllevo planlmetrlco del fondale 
nella zona dt emergenza e sezlone scbematica del slstema Installato per la captazWne provvlsorla 
e per monltoragglo at flnl dello studio. 

Flgura 20 - b) Sorgente sottomarlna, nel Mar Piccolo dl Taranto. Foto dell'emergenza della sorgente 
captata e portata alia superflcle del mare, grazle alia clrcostanza cbe, trattandosl dl acqua solo 
lIevemente salmastra, la sua altezza Idraulica dalla scaturlglne supera la colonna d'acqua marina 
corr'ispo1lderde. 

non soltanto, bensi anche in ambito di una 
stessa Regione . 
E auspicabile che, evitando la polverizzazio
ne delle gestioni, riorganizzando i Servizi 
pubblici per iI monitoraggio e la migliore 
pianificazione delle risorse , stabilendo un 
governo unitario , coordinando le interdi
pendenze dei bacini idrografici e , infine, 
puntualizzando in un «piano generale ac-

que» le aree funzionali , in virtu della desti
nazione delle risorse , si possa, entro tempi 
relativamente brevi, non piu pariare a ripe
tizione di «emergenze», specie se queste ul
time saranno considerate eventi possibili in 
un quadro previsionale suffragato da ben mi
rati modelli di disponibilita d 'impiego di tutte 
le risorse presenti sui territorio nazionale. 

• 
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