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Raccolfo I'invito 
dibattifo con i 

Dalla nostra redazione 
•• - . LIVORNO, 30. 

Don Alfredo Nesi e la 
« Casa dello s tuden te» , 
recentemente v sorta nel 
r ione Corea, sono stati i 
promotori della piu intel-
ligente iniziativa cattoli
ca, da tanti anni a questa 
par te , presa nella nostra 
citta: un dibatti to sul te
nia: « Come costruire la 
pace >, che fin dalla lettu-
ra dei sotto-temi esposti 
nel p ieghevole- invi to ci 
parve part icolarmente sti-
molante. 

Siamo stati indotti a 
scrivere di -queir ineontro 
dalla pubblicazione di un 
elegante opuscolo (« Come 
costruire la pace >, n. 1 
dei « Quaderni di Corea ^) 
nel quale la conversazio
ne e r iportata con suffi-
ciente puntual i ta . ripropo-
nendo i suoi grandi moti-
vi • d'interesse, ma anche 
dalla s traordinaria concre-
tezza dei temi preannun-
ciati per i futuri incontri 
(diritto nl lavoro, dirit-
to alio studio, situazione 
umana aH'interno delle 
fabbriche). 

« Dobbiamo r i tornare su 
certi valori di comunica-
tiva a volte un po' dimen-
ticati », afferma don Ne
si. soggiungendo d i e tale 
ini/.iativa vuole essere una 
applicazione pratica del-
I'invito di un Papa che 
< non credo sia di disagio • 
per nessuno. perche oltre-
tut to si t rat ta di Papa Gio
vanni » (« Guardarci nel-
1'incontro: cogliere quello 
che ci unisce . >). 

La rela/.ione introdutt i-
va e del giornalista Vit-
torio Citterich: < Ougi il 
realismo consiste nel con-
servare la pace *. « Si puo 
dire che a ' Hiroscima e 
saltata tut ta una imposta-
zione logica, tut ta una ov-
vieta di ragionamenti >. 

Domandandosi quindi 

di Papa Giovanni; al 
comunisti pubblicato 

se la storia puo essere so
lo un fatale ricorso * di 
event i , ' Citterich cosi ri-
sponde: « Io credo che sul-
la traccia del pensiero cri- " 
stiano noi dobibamo affer-
mare che esiste una novita 
nella storia >, saddentran-
dosi quindi in una acuta 
analisi della «Pacem in 
Terris >. Egli individua i 
« momenti di presa di co-
scienza ' del mondo con-
temporaneo » nella paral-
lela revisione delle posi-
zioni di U.S.A. e U.R S S. 

II dibatti to che segue e 
essenzialmente un dialogo 
tra comunisti e cattolici 
(si capisce abbastan/.a be
ne, anche se nell'opuscolo 
non sono riportati i nomi, 
sostituiti con un numero 
e con la qualifica profes-
sionale). 

II primo e un cattolico 
che antepone la precisa-
zione cristiana della fra-
tellanza alia costruzione 
della pace. Diversamente 
il secondo intervento pro
pone il superamento del
le barr iere spirituali, eret-
te dalla discriminazinne. 
Un universitario comuni-
sta pone il problema della 
disparita di sviluppo t ra 
scien/a e ideologia e po-
sizioni etico - politiche: 
« Occorre che il centro del
le attenzioni di tu t te le at-
tivita torni ad essere l'uo-
mo nella sua totalita... », 
« un sistema che non pro-
spettasse la soluzione dei 
suoi problemi in concomi-
t an /a con la soluzione dei 
problem! di tutta l 'uma-
nita. perderebbe la sua 
giustificazione storica e 
morale ». Un impiegato in-
tervenuto subito dopo. ri-
t iene che tali principi pos-
sano realiz/arsi nel « coor-
dinamento cosmopolito > 
della Chiesa. 

Uno studente licealq no-
ta che ormai il pacifismn 
non e piu un tema da sa-

« dialogo »> — II 
in un opuscolo 
lotti intel let tual i , ' perche . 
la pace e oggi, prima di 
tu t to , una necessita: n o n ' 

servono piu le sole « ra-
gioni , sentimentali >, oc-
corrono delle iniziative, 
come ad esempio quelle di 
Russell in Inghilterra. Un 
universi tar io (crediamo 
indipendente di sinistra) 
entra in polemica sul rap-
porto uomo-scienza, affer-. 
mando che non serve par-
lare della scienza atomica 
« solo con la paura >. An-
cora uno s tudente comu-
nista. che risponde al pri
mo intervento: « La ter ra 
non pin1) a t tendere la fine 
delle discussioni sui po-
stulati e sulle origini del
la fratellanza >: occorre 
una concreta educazione 
alia pace E un medico co-
munista incalza: « II con-
t r ibu to alia costruzione 
della pace e dentro di noi. 
nella nostra capacita .di 
superare la prevenzione ». 

Un laurealo in legge ve-
de tut to in termini di bu-
rocratica e astrat ta ammi-
nistrazione della giustizia 
e di urtificazione mondiale 
del concetto di liherta. in 
chiave anticomunista. Gli 
r isponde uno s tudente cat
tolico, abbas tan/a oppnr-
tunamente . Un laureato 
comunisla riporta quindi 
il ragionamento alia con-
cretezza delle valutazioni 
politiche. delPiniziativa di • 
pace che dall 'Italia puo e 
deve par t i re , seguito da 
un ferroviere — anch'es^o 
comunista — che porta 
una nota di fiducia: chi 
vuole la pace e maggio-
ranza, e puo de terminare 
i cambiamenti necessari 
per costruirla. 

Concludendo. il Citte
rich coglie l 'elemento di 
fondo del dibat t i to: diver
se posizioni. ma conver-
genti. sul tema vasto della 
costruzione della pace. 
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la Costilviione » 

L'analisi delle cause degli squilibri 
economics e social! — II documento 
rappresenta la base per la Consulta 

giovanile anconetana 

I 

I 

I 

Dalla nostra redazione 
ANCOiNA, 30. 

I Un importante dlocumento 
unitario e s tato elaborato ad 
Ancona dai rappiresentanti 
dei giovani democristiani, 
comunisti, socialist i , ' repub-
blicani • e socialdemocratici. 
II documento, che verra nei 
prossimi giorni r iprodotto e 
diffuso in migliaiai di opu-
scoli, rappresenta Da piat ta-
forma politica della icostituen-
da Consulta giovanile anco
netana. Con esso lie cinque 
organizzazioni ' gioranili in-
tendono « rivolgere un ' di-
scorso di rinnovarriento civi
le e politico alle nuiove gene-
razioni ». •• 

Una critics dura »e taglien-
te ai governi ed alle classi di-
rigenti, il rifiuto di fiducia al 
neo-capitalismo. la denuncia 
dell 'arretratezza delle attuali 
strutt 'ure economiclie e socia-
li. costituiscono i rnotivi do-
minanti di larga par te del 
documento. La g iande via 
det ta ta 'dagl i ideali della Re-
sistenza e dalla carta costitu-
zionale: ecco la inclicazione 
e 1'impegno dei giovani di 
Ancona. 

« In . una certa rnisura il 
"boom economico" —> si leg
ge nel pronunciarmento gio
vanile — ha anche significa-
to miglioramento del tenore 
di vita. II sensibile aumento 
dei consumi. verificatosi a 
par t i re dagli anni 6W. ne e la 
dimostrazione. Questa cresci-
ta. pero, si inquadra nel si
stema • delle nostre s t ru t tu re 
economiche e soriali, ' dal 
quale e risultata foortemente 
condizionata. Permangono 
gravi gli squilibri Lra regio-
ne e regione d'ltalua. Siamo 
ben lontani dal l 'aver raggiun 
to un 'equa r ipart izwne della 
ricchezza nazionale ,^. . •> •• 

SARDEGNA* a " e s a m e della Commissione speciale il 
- • * progrqmma esecutivo per le infrastrutture 

Cosenza 

AS AC: la requisizione 
frutto di lung he lotto 

Sin dal 1958 il PCI si batte contro I'aumento delle fariffe e per la municipalizza-

zione - L'acquiscenza dc ai ricatfi della Societa e la vigorosa lotto dei lavoratori 

COSENZA — II sindaco, a w . Stancati , esce dall 'axienda ASAC dopo la requisizione 

n . l _ . . t . « Mm*MABj]»ait4k Piu rcsfjonsabile della cittadi-
Dal KMtro comspoBdente uan2a ^ v e v a c o m p r e s o c h e m COSENZA, 30. 
n primo atto ufficiale della 

' Giunta di centrosinistra, ap-
pena insediatasi a palazzo dei 

- Bruzi. e stato quello della re-
• quisizione della ditta ASAC, 

concessionaria degli autotra-
sporti urbani. Un atto larga-
mcnte positivo che ha incon-

' trato i comm»nti favorevoli di 
tutti gli ambienti cittadini. 
' La requisizione della ASAC 

• non e per6 il frutto di una 
• azione isolata. voluta all'ulti-
. mo momento, ma la risultante 

di continue prcssioni e lottr 
', unitaric condotte per anni dai 

dipendc-nli, dagli utenti, dal 
PCI, dal PSI (anche se • con 
qualchc tentennamento) e da 

- altre forze democratiche. 
A tal proposito c estrema-

• mente significativo seguire le 
. tappe e gli sviluppi di queste 
. lotte unitarie. II problema del

la municipalizzazione dei tra-
sporti urbani richiam6 per la 
prima volta 1'interesse deH'opi-
nlone pubblica alcuni anni do
po che 1'ASAC ne avcva otte-
nuta (ci6 avvcnnc nel 1949) la 

Gi l nel 1954 la parte 

una citta in continua c mas-
siccia cspansione come Cosen
za, la data privata ASAC non 
poteva garantire adeguata-
menie la funzionalita del ser-
vizio. Ma e nel 1958. anno in 
cui scadeva la concessione 
ASAC, che il problema dei tra-
sporti urbani si pose in ter
mini urgcnti. 

Nel dicembre di queH'anno. 
in una riunione del Consiglio 
comunale. il compagno Raf-
faele Carravetta. a nome del 
gruppo comunista. non solo si 
dichiaro contrario all'ingiusti-
ficato aumento delle tarifle 
ASAC imposto dalla Giunta, 
ma propose che non si pro-
cedesse al rinnovo immediato 
della concessione (cosi aveva-
no Voluto i clericali) e che si 
esaminasse approfonditamente 
la opportunita di una gestione 
municipalizzata del servizio 
Furono • contrari e votarono 
contro questa proposta i dc. 
le destre c pertino i socialisti. 
La concessione alia ditta ASAC 
vennc rinnovata per altri novc 
anni e 1c tariffe aumentate 
del 20 Tr. 

Pur con 1'aumento delle ta
riffe (aumento che era stato 
coneesso per migliorarc il ser
vizio, ma senza che venissero 
richieste all"ASAC le opportune 
garanzie). il servizio peggioro 
progressivamente. 

Da allora il gruppo comu
nista si e battuto tcnacemente 
per ottenere un « disciplinare » 
che imponesse al signor Aqui
no. titolare dell'ASAC. il n-
spetto degli impegni assunti 
(pochissimi in verita!) e per
che venissero tutelati gli inte-
ressi degli utenti. 

L'uso di mezzi logori e lo 
sfruttamento del personale die-
dero inizio ad un periodo di 
lotte drammatiche. Gli scio-
peri si susseguivano a catena 
e l'Aquino. protctto dai suoi 
amici dc, rispondeva con rap-
prcsaglie di ogni gonere e con 
licenziamenti. -

Nel '61, la direzione ASAC 
chiese al Comune la somma 
di 20 milioni per migliorare 
il servizio. La Giunta ancora 
una volta senza richiedere pre. 
cise garanzie, gliene conces-
se 30. La prefettura rigettd 
la dclibera, rimettendola alia 

icompetenza del Consiglio co

munale che di 11 a poco prov-
vide a farla approvaire. 

I 30 milioni non .contribui-
rono minimamente a miglio 
rare il servizio e la situazione 
dei trasporti urbani di Cosenza 
divenne caotica a tial punto 
che, nel maggio deLlo scorso 
anno, la Giunta. pressata dai 
ogni parte, si vide costretta 
a convocare d'lrrgenca il Con
siglio per avviare la pratica 
della municipalizzazioone. Al si
gnor Aquino venne mandata 
una lettcra di preav\iso in cm 
si diceva che di li a i un anno 
l'ASAC sarebbe stata munici
palizzata. 

Nei nove mesi che vann«» 
dallo scorso maggio ad oj?gi. 
il signor Aquino oltirepassava 
ogni limite facendo rorrere la 
voce che 1'azienda <ila lui ge-

'stita si trova in un dsficit pau-
roso (si parla di 300 miliom). 
Nel giugno scorso chiedeva e 
otteneva. secondo la pratica 
del miglioramento deB servizio. 
un contnbuto di nllrri 30 mi
lioni. e per far vedere che 
manteneva gl'impegni. subito 
acquistava sette automezzi pro-
venienti da Roma Varese. 
Nuoro. da tempo fnori uso. 
che sono stati miracolosamen-
te rime^si in funzior*. 

A luglio si e rifiutato di pa-
gare il personale daeenrio di 
non avere i soldi. A ottobre 
ha chiesto ed otter uto dalla 
Giunta 1'aumento del 70 ' ' del
le tariff" (ancora una volta si 
notino le gravi resu-onsabilita 
dgeli amministratorio che en! 
V gennaio 1964 sono andate in 
vigo.e. 

n PCI e stato 1'unicco partlto 
a prendere netta e pubblica 
posizione contro quejto prov-
vedimento che ha oermesso 
che le tariffe ASAC fossero 
le piu costose del Paese. e il 
6 dello stesso mese lorganizzo 
una manifestazione di protesta 
nel corso della quale parks il 
compagno on. PiccioBto. 

II resto e storia idi quest! 
piomi. II 10 scorso il sUnor 
Aquino, alio seopo di r ica t t i re 
il Comune ed ottenere altri 
40 milioni. ha rifiutalo di pa-
gare ai dioendenti lo ptipendio 
di febbraio. II personale e see. 
so immediatamente in sciopero 
e la Giunta di centrosinistra. 
nell'interesse di tutt3 1 citta
dini, ha dovuto procedere alia 
requisizione deda dit!a ASAC. 

L'agricoltura versa in una 
crisi profonda, ment re con 
tinua l'incessante esodo dal
le s campagne • di " lavoratori 
senza alcuna ' qualifica alia 
ricerca di un'occupazione. 

La scuola e priva di mez
zi, e ancora oggi accessibile 
ad una sola parte di cittadini 
ment re la s t ragrande maggio-
ranza ne e esclusa per rnotivi 
di censo. La ricerca scientifi-
ca langue umiliatn dalla man-
canza di necessari finanzia-
menti. II caos urbanistico si 
e accresciuto. favorito dalla 
speculazione edilizia, ed il di
ritto alia casa e divenuto per 
il lavoratore una meta anco
ra lontana. L'istituto regio-
nale non e stato ancora rea-
lizzato. L'autonomia degli en-
ti locali e stata troppo soven-4 
te mortiflcata dalla pesantez-
za dei controlli degli organl 
periferici dello Stato >. 
• Dopo questa rigorosa indi-
viduazione dei maggior l mali 
che tormentano ' la vita del 
paese, si giunge ad un giudi-
zio net tamente negativo nei 
con front i del neo-capitalismo, 
il quale < come ci ha insegna-
to 1 esperienza — si sottolinea 
nel documento — puu in mo
menti congiunturali favore
voli. por tare ad una tempo-
ronea espansione economica 
ed anche ad un certo benes-
sere. Esso, pero. non potra 
realmente tradursi nel pro-
gresso civile e sociale che 
consiste nella partecipazione 
attiva e coseiente di un sem-
pre maggior numero di cit
tadini alia vita del paese >. 

A questo punto il documen
to si diffonde sulle condizioni 
della regione marchlgiana la 
quale « riflette. in maniera 
aggravata, le contraddizioni 
della societa italiana >. 

. Poi i ' giovani passano ad 
un'analisi stqrica delle t a re 
che pesano sul paese: conclu 
dono inneggiando alia Resi-
stenza ed affermando che 
€ alia base della guerra par -
tigiana era l'esigenza di t ra-
sformare radicalmente le 
s t ru t tu re sociali del paese e 
conquistare nuovi rapport i 
t ra cittadino e Stato fondati 
sulla partecipazione att iva di 
ognuno alia vita pubblica >. 

Infine, la recisa condanna 
verso le attuali classi dir i-
genti: « La Costituzione nel
la volonta del popolo italia-
no era lo s t rumento indispen-
sabile per la costruzione del
lo Stato democratico, in essa 
furono solennemente procla-
mati i principi informatori a 
cui i governanti avrebbero 
dovuto ispirarsi per condur-
re avanti con decisione il 
processo di r innovamento 
della societa italiana. La clas-
se. dir igente del dopoguerra 
non ha at tuato l 'espressione 
piu avanzata di democrazia 
sostanziale pur chiaramente 
afTermata nella carta costitu-
zionale ». 

II documento termina pun 
tualizzando la funzione dei 
giovani nella societa ed i 
compiti delle Consulte gio-
vanili definite < espressione 
di autogoverno >. 

Walter Montanari 

Cosenza: i 
« comunali» 

chiedono 
i l nuovo organico 

COSENZA. 30. 
" 11 sindacato provinciale dei 
dipendenti degli enti locali ed 
ospcdalieri aderente alia CGIL 
ha inviato alia Giunta di cen
trosinistra un ordine del giorno 
in cui chiede alia nuova am-
ministrazione d'impegnarsi con 
tutta la volonta necessaria a 
definire ed approvare il nuovo 
regolamento organico generale 
che prevede 1'inquadramento 
del personale degli uffici e dei 
servizi del comune. nonche le 
norme riguardanti l'assunzione 
e la progressione di carriera 
degli impiegati e del personale 
ausiliario. 

II sindacato auspica la mi-
ghore soluzione di questi pro
blemi rimasti insoluti. 

Oloferne Carpino 

Diciottenne 
scomparso 

VOLTERRA. 30. 
II diciottenne Velio Grandoli. 

residente a Volterra, e scom
parso da casa fin da domenica 
scorsa. Si era recato presso 
1'abitazione di uno zio chie-
dendo in prestito una <Vespa*. 
Da quel momento nessuno lo 
ha piu visto. 

Attraverso il nostra giomale 
i genitori del ragazzo farmo 
appello a tutti coloro che pos-
sono dare qualche informazio-
ne per ritrovarlo. , 

Pisa 

COSTA SMERALDA — Una veduta della spiaggla dl San ta Teresa di Gallura. La Costa Smeralda, reclntata e ben 
• protetta, e vietata ai sardl: nella zona, con i miliardi del Piano di rinascita spesi per lavori infrastrutturall , si vuol 

far sorgere una industr ia privata r iservata ai ricchi dei vari continent! 

TURISMO: SCELTE DELLA GIUNTA 
A RIMORCHIO DEGLI 

INTERESSI PRIVATI 
Proposta dal PC/ una giusta alternati
ve! che poggi sulla collaborazione degli 
enti locali e miria favorire I'aiiluenza 

delle masse popolari 

II problema 
dell'unita al 
centro del 

congresso Snase 
Riaffermato I'impegno a lottare per la difesa 

e il potenziamento della scuola di Stato 

- - . ' * PISA. 30 
' Si e syolto nei giorni scorsi nel salone della scuola 

€ C. Battisti > - d i ' P i s a , il congresso provinciale dello 
Snase (Sindacato Nazionale Autonomo Scuola Elemen-
ta re ) . Ai lavori del congresso ha presenziato il vice 
Provveditore Cancellotti , in rappresentanza del Prov-
veditore- agli Studi , numerosi diret tor i didatt ici del la-
provincia ed alcune centinaia d ' insegnanti . Hanno dato -
la loro adesione al congresso l ' ispettore scolastico Ro- , 
vagna ed il d i re t tore didattico dot t . ' Faetti , impegnati 
negli esami del concorso magistrale. 

Dopo l'elezione della presidenza, a cui sono stati 
chiamati i maestri Orlandi, Viti. Lit tara e Frangioni ed 
i diret tori didattici Carlesi, Bartolinj e Franconi. ha 
preso la parola il segretario provinciale Gino Luperini 
per svolgere la relazione sull 'at t ivita svolta. Egli ha 
r innovato I ' impegno del sindacato di lo t tare per la 
difesa e lo sviluppo della scuola di stato e per la solu
zione dei problemi economici e giuridici che sono ancora 
sul tappeto, quali il conglobamento e lo s ta to giuridico. 

Dopo aver sottolineata la necessita d\ svolgeie una 
att iva azione per l ' inserimento nella scuola degli inse-
gnanti elementari disoccupati, che anche nella provincia 
di Pisa sono centinaia, il segretar io ha fatto presente 
al congresso che il s indacato ha gia superato del venti 
per cento il tesseramento dell 'anno 1963. r isultato che 
conferma la validita dell 'azione sindacale svolta dallo 
Snase in difesa della scuola di stato e per l 'unita s in
dacale, non solo de l l a categoria magistrale . ma di tutt i 
gli insegnanti della scuola pubblica dalla materna a 
quella media superiore. 

Invece il Sinascel, controllato della CISL, non solo 
non svolge un'azione concreta in difesa della scuola di 
stato, ma anche in occasione delle lotte sindacali rifiuta 

. un colloquio e un'intesa con le a l t re organizzazioni 
della scuola. per cui solo dal basso ed al l ' interno dello 
Snase e possibile concretizzare l 'unita della categoria. 

Ha preso quindi la parola il diret tore didatt ico Dino 
Carlesi. membro delTesecutivo nazionale dello Snase, 
il quale ha sottolineato l ' importanza del sindacato in 
questo momento, anche in vista dei programmi di pia-
nificazione che l 'at tuale governo intende realizzare. 
Infatti una partecipazione att iva del s indacato alia 
realizzazione di queste iniziative. por tando anche il 
proprio contr ibuto di stimolo e di critica e indispen-
sabile. cosi come e necessario lottare perche j prece-
denti impegni assunti dal governo nei r iguardi degli 
insegnanti e lementar i si t raducano in att i concreti , sia 
pure scaglionati nel tempo. 

Carlesi ha r innovato I'invito alia categoria ad essere 
vigile contro tu t te le manovre tendenti a favorire la 
scuola privata contro la scuola statale ed ha sottolineato 
gli importanti successi sul piano sindacale ed organiz-
zativo ottenuti dal lo Snase in questi ult imi anni nella 
provincia. successi che s tanno a confermare la validita 
della sua formula unitar ia e svincolata da confessioni 
religiose. « Xello Snase — ha detto Carlesi — e'e posto 
per tutt i coloro i quali hanno a cuore i destinj della 
scuola statale. cioe per la s t ragrande maggioranza della 
categoria ». 

II maestro Ferrucci . membro del Dirett ivo nazionale. 
ha t ra t ta to il problema dei fuori ruolo. prospet tando la 
necessita della loro organizzazione nel s indacato per 
rafforzare l 'organizzazione e consentire di porre con 
forza sul tappeto. al paese ed al coverno. il problema 
delle migliaia d ' insegnanti disoccupati in un pae?e come 
il nostro. dove funzionano classi sovraffollate. dove ci 
«ono tanti centri privi di scuola statale. dove esistono 
ancora istituzioni * borbomche » quali le scuole sussi-
diate e le scuole pr iva te con t ra t tamento economico 

' umil iante per la categoria. Infine ha messo in gtiardia 
i congressisti dalla pericolosa manovra in a t to per de-
classare la funzione del diret tore didatt ico. manovra 
che avrebbe automat icamente ripercussioni perniciose 
nei r iguardi della categoria magistrale. 

Sono intervenuti nella discussione al tr i colleghi po-
nendo sul tappeto problemi particolari e r innovando 
la loro fiducia nella formula unitaria dello Snase. nel 
quale confluiscono insegnanti di varie correnti polit iche 
ed ideologiche. uniti dall ' interesse della difesa della 
scuola di stato. 

Concluso il dibat t i to congressuale dal segretar io p ro 
vinciale Gino Luperini . i delegati hanno proceduto alia 
elezione delle car iche sindacali . COMITATO DIRET
TIVO: Luperini Gino, Barsotti Marcella, Benvenuti 
Aldo. Carleschi Paolo, dir. did. Bartolini Sergio, dir. 
did. Carlesi Dino. dir . did. Franconi Renzo. Dei Corso 
Marcello, Deri Francesco. Ferrucci Ivo. Filidei Giuliano. 
Frangioni Telemaco. Menicagli Anna Maria, Or landi 
Francesco Paolo. Ventrelli Pietro, Viti Vito. COLLE-
GIO SINDACALE: Bozzoni Fatma. Chilelli Giovanni. 
Citi Leo. Mangraviti Ilda, Morelli Osvaldo. Quat t rone 
Giuseppe. Ruscito Giuseppe. COMMISSIONE DISCI-
PLINA: Bernardini Osvaldo, Bertini Luciano, Casi Al -
varo, Fabbrichesi Anna e Tamberi Marisa. 

Nei prossimi giorni avranno luogo le elezioni dei 
delegati al Coi.gresso nazionale e si r iunira il Diret t ivo 
per procedere alia elezione della segreteria e dei comi-
tato sveutivo. i 

Dalla nostra redazione . 
CAGLIARI. 30. 

La commissione speciale per 
il Piano di rinascita del Con
siglio regionale Ha iniziato Ve-
same del primo • proyram.na 
esecutivo concernente le infra
strutture turistiche. Hanno par-
tccipato ai lavori i consiglierl 
Cardia. Sotgiu. Torrente e Con-
giu per il PCI; De Maghtris. 
Lattc, ' Murgiu. Sassu, Serra, 
Eloida Macis per la DC: Zuc-
ca per il PS1UP;. Pernis per I 
monarchiri: Pazzaglia , per. f 
niis.sini. 

II programma presentato dal
la Giunta e >limitato ad una 
serie dl *interveritl 'per ^avbri 
infrastrutturali e per la costniz-
zione di nuove strode. I rap-
presentanti del PC7 e del PS1UP 
hanno fatto notare che i pro
grammi presentati si riferiscono 
prcvalentemente alia costru
zione di strode che permetta-
no Vacccsso nelle zone turisti
che controllatc dalle societa fi-
nanziarie e da gruppi di pri
vate 

Dibattito sospeso 
La Giunta, insomma, ha pre-

sentato un piano subordmato 
alle iniziative degli imprendito-
ri prirati che hanno accapar-
rato le coste sarde. L'apertura 
di nuove strode nelle zone indi
cate favorirebbe ulteriormente 
la speculazione e condurrebbe 
a nuovi anmenti dei prezzi del
le aree. 1 commistari dell'op-
posizione di .sinistra hanno chie
sto ed ottenuto la sospensione 
del dibattito in attesa di un in
tervento dell'assessore al Tu-
rismo on. Cottoni. 

J problemi dello sviluppo tn-
ristico, alia vigilia della slagio-
ne estiva e nel momento in cui 
il gruppo faccnte capo all'Aga 
Khan continua ad esercitare una 
notevole pressione per ottenere 
dall' ammmistrazione regionale 
fondi del Piano di rinascita, 
sono balzati all'attenzione dcl-
Vopinione pubblica i.folana. Ke-
cenfemenfe la maggioranza DC-
PSdA-PSDI ha approvato una 
legge per * provvidenze a fa-
vore dell'industria alberghiera 
e turiitiea -, legge ch'e stata 
criticata e rispmta da tutta la 
opposizione d% sinistra. 

Sulla politica tur'istica della 
Giunta regionale si e pronun-
ciato il vice presidente dell'Ai-
semblea, compagno Girolamo 
Sotgiu, che ha polemizzato con 
il dc Covacivich. Secondo Vex 
astes^ore al Turismo. i comuni
sti sarebbero insensibili ai pro
blemi del turismo. Sotgiu ha 
onservato che, al contrario, la 
responsabilita della mancanza 
di una politica tur'istica ra im-
putata proprio alia DC ed alio 
stesso on. Covacivich, n's-pon-
sabile fino a qualche r.iese fa 
della impostaztone data alia 
politica regionale nel settore 
All'on Covacivich si deve. in
fatti, la generica impostaztone 

di squallida miscria, dimostra 
che il turismo noil ha alcun 
valore so^tltutivo di nitre atti-
vita economicht'. Xc •• meno 
sit/nificativo Vescmpio della 
Valle d'Aosta 

.-\lfro errore grave, che si 
commette - in ' pratica anche 
quando si pretend? di rcspin-
gerlo teoricamente, e quello di 
chi rilicne che il turismo di 
elite produca uno sviluppo di 
altri settori economici. E' vera 
invece. il contrario: Vartigianato 
si svlluppa sul turismo di mas-
sa piii che su <inello di classe. 
-Un terzo errore da evitare 

in Sardegna e quello di stabi
lise , U valore turistico di una 
determinata zona solo in rela
zione alia bellezza del paesag-
gio o alia solitudine. In questi 
casi Vintervento pubbliro non e 
produttivo II valore turistico 
di una zona deve essere indi-
viduato con altri slrumcnti da 
nn ente pubblico, che deve de
finire il comprensono nell'in
teresse della cvllcttivita c non 
dei gruppi privati. 

Nessuno puo ncgare che il 
comprensorio della Costa Sme
ralda e bello dal punto di vista 
del paesaggio: in Sardegnn yi 
sono almcno altre 15 localita 
altrettanto belle Ma quando si 
va a vedere quel comprcnsorlo 
e quelle zone non si trove altro 
che la bellezza dei luoghi. Tutto 
vi deve essere portato da fuori. 
Per un ente pubblico c assurdo 
definire turisticamente un rom-
prensorio di quelle dimrn.sfonl. 

Naturali comprensori turistl-
ci per la Regione non possono 
essere che Alghero, Sassari-
Portotorres, Olbia, Caoliart, 
Oristano, Carbonin. Iglesias, 
Carloforte, cioe delle zone che 
hanno alle spalle comunita ca-
paci di dare incremento al tu
rismo In altre parole, Je svelte 
territoriali vanno orientate in 
modo che nell" zone *tabilite 
possano afUuirr le grandi masse 
popolari. In tal senso si devo-
no anche definire gli strumrntf 
da utilizzare. 

Consorzi di Comuni 
La regione ha costmito male 

il suo strumento, VESIT, che 
serve per accogliere i suggerl-
menti dei prirati e non per 
realizzare delle iniziative nel
l'interesse collettivo. Occorre 
invece cosiiiturt' consorzi di 
Comuni, sollecitare la collabo
razione dell- grandi organizza
zioni di mas\a prepirare una 
leoislazione corrispondente alle 
*celte di un turismo organiz-
zato preralentemente per il po
polo e non esclusivamente per 
ristrette elites 

In Sardeana si assiste ad una 
modesta espansione turistica 
determinata dalla spinta nazio
nale. ma lo sviluppo e sorto 
nei centri tradizionali sensa una 
spinta adeauaia da parte della 
Regione. Accanto a questo fer-
mento. si rcpisira laccaparra-

dello sviluppo tnristicoo neV mento dei ierreni sulle coste da 
partf di incettatori venuti dal 
Settentnone e da tutti : paeu 
"uropei per speculare sull'ul-
fima ricchezza rimasta alia Sar-
deonn con lo stesso spinto co-
lonialista deal? indn.stnalt ml-
ierari o degli industrial! del 
formaagio 

Contro la politica turistica 
iella Regione. ch'e cfTettivamen-
te una politica fallimentare, I 
'•omunisti proponaono una idter-
natira giusta la quale parte dal
la nece.^ita di dehmitare i cont-
vrensori tiimtici • per evitare 
"he I'interrpnfo regionale ser-
••a solo a coimare i ruoti In 

quadro del Piano di rinascita 
II fatto ptit grave e che l'at

tuale Giunta, che pretende di 
avere nuovi orientamenti, ri-
propone la recchia politica Le 
iniziative fi.nora adottatc dalla 
maggioranza non consrntono di 
adottarc delle scelte precise, 
che sono invece necesxirie e 
alle quali si devono adeauare 
gli strumenti dellAssemblea le-
gislativa. Se. per esempio, si 
vuol puntare sul turismo di 
massa e evidente che si de
vono predisporr? norme « le
gislative diverse da quelle fi-
nora fatte passare a colpi di "a solo a coimare t i-uou m 
maggioranza Forse la .stessa'.'one scelte da aim. Si deve 
Giunta non ha ancors un orien-
tamento ben definito. Ce mol-
ta confusione anche sul con
cetto di industria turistica e su 
quello che accade in Sardegna 
Afflorano diverse opinioni pri
ce di fondamento scientifico, 
come quella di chi considera 
il turismo un surrogato dello 
sviluppo economico generale di 
un'intera regione. 

In efftlli, non esistono regio
nl il cui sviluppo sia affldalo 
completamente alVindustrla tu
ristica. L'esempio della Spagna, 
dove it contlnuo afflusso di tu-
risti si cctloca in un quadra 

anche applicare la leage sugll 
incrementi di valore delle aree 
fabbricabili e per Vacquisizione 
delle aree da parte dei Comuni. 
E dovrebbe bastare Vintervento 
di due carabinierl per nbbattere 
to sconcio dei fili tpinati e del 
muretti di recinzione. elet-otl 
nbusivamente contro la legge. 
Infine. si deve smilitarizzare 
I'Isola: la presenza di truppe 
tedesche, dl rampe dl missill e 
Q pullulare di basl compromet-
tono lo sviluppo sia turistico 
che indujtriale ed economico. 
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