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// convegno nazionale della stampa cattolica (UCSI) a Recoaro Terme 

Le concentrazioni editoriali 
contro la libera informazione 

Gli interventi d i Forcella del « Giorno » e di Vecchiatto della « Gazzetta del: Popolo »: lo 
Stato chiamato a una profonda r i forma democratica dei servizi radiotelevisivl; e delle 
agenzie giornalistiche - Privo di impegni concreti H discorso del minlstro Piccoli, pre-
sidente dell'UCSI - II compagno Curzi: assicurare gratuitamente a tu t t i i gior-

carta per le prime otto pagine e democratizzare la ripartizione della pub-
Intollerabile mancanza di un unico organismo nazionale di distribuzione 

nali la 
blicita 

DALL'INVIATO 
RECOARO, 27 giugno 

Nascera in Italin una for
ma, una esperlenza nuova di 
giornalismo svincolato da ogni 
altro modello proposto nel 
mondo contemporaneo? II 
processo di crescita democra
tica in un Paese come il no
stra nel quale la tensione 
sociale e politica rimetto con-
tinuamente in discussione tut
ti gli squilibri, sapra perve-
nire a nuovi traguardi, a nuo-
ve frontiere proprio nel pun-
to forse piu alto e piu deli-
cato cho caratterizza un si-
sterna di liberta, il punto 
cioe della liberta di stampa? 

A questl interrogativi l'an-
nuale convegno nazionale del
l'UCSI (Unione Cattolica del
la Stampa Italiana), ospite 
ormai tradizionalmente delle 
Terme di Recoaro, non ha 
fornito delle risposte defini
tive. Ha approfondito un di
scorso nel quale ha chiama
to ad interloquire forze e 
component! politiche e Idea-
li diverse del giornalismo ita-
liano, in un confronto civile 
e produttivo. 

Come in altri campi decl-
sivi della nostra vita socia
le, la situazione nel settore 

della stampa e dell'informa-
ziono presenta tendenze e po-
tenzialita diverse, quando non 
addirittura opposte. Da un 
lato esistono perlcoll gravis-
simi di involuzione e di sof-
focamento della plurality di 
voci che deve distinguero una 
stampa libera. II processo di 
« concentrazione » delle testa
te, i costi crescenti, la discrl-
minazlone nella assegnazione 
di quella autentica forma di 
finanzlamento indiretto costi-
tuito dalla pubblicitft. ren-
dono sempre piu precaria e 
difficile la sopravvivenza di 
quel giornali che non abbia-
no alle proprie spalle potenti 
gruppi economici. 

D'altro canto, lo stesso al-
tissimo livello di politicizza-
zione delle masse popolari ita-
liane, la profonda spinta al 
rinnovamento sociale e po
litico, la domanda sempre 
piu ampia di «partecipazio-
ne» hanno reso clamorosa-
mente e perfino drammatfca-
mentc evident* il distacco, il 
solco amplissimo esistente 
fra la maggior parte degli 
organ! di informazione Ita
lian! ed il « Paese reale ». 

Di questo conflitto, di que-
sto insostenibile distacco han
no finito col prenderc co-

Proclamaii i vincifori 

Al libra di Casares 
il «Premio Termoli» 

Premiati Becciu e Casanova ex aequo 
per la saggistica, Giancarlo Masini per 
la sezione ragazzi, Paolo Sica per Varte 

TERMOLI, 27 giugno 
Si e conclusa la quarta edi-

?ione del Premio Termoli «Un 
libro per Testate ». I vincitori 
sono, per la narrativa l'ar-
gentino Bio Casares con « Dla-
rio della guerra al maiale» 
(edizione Bompiani); per la 
saggistica, exequo Leonardo 
Becciu con «II fumetto in 
Italia» (editore Sansonl) e 
Antonio Casanova con «Sto-
ria popolare dell'Italia con-
temporanea» (editore Cappel-
li); per la sezione ragazzi, 
Giancarlo Masini con «II ro-
manzo dell'unlverso»; per la 
sezione arte, Paolo Sica con 
«L'immagine della citta da 
Sparta a Las Vegas » (edizio-
ni Laterza). 

II libro di Casares e una 
specie di allegoria sull'esplo-
sione contestativa dei giovani 
a Buenos Ayres. Oggetto di 
contestazione non e perd il 
sistema borghese, ma la stes-
sa vita come destino di fru-
strazione e di alienazione. 
Nei vecchi la vita anticipa la 
presenza della morte e nega, 
col futuro, il senso stesso del
la esistenza. La improwisa e 
gratuita furia omicida contro 
i vecchi rivela la perdita del
la « sicurezza » nei giovani. La 
loro reazione contro i vecchi 
e dovuta al fatto che essi 
« si identificano coi vecchi» 
perche «hanno capito dole-
rosamente che ogni vecchio e 
il futuro di un giovane»; 
sicche, «invariabllmente il 
giovane elabora la seguente 
fantasia: uccidere un vecchio 
equivale a suicidarsi». 

II libro riflette percib una 
angoscla della condizione esl-
stenziale nella odierna socie
ta, un'angoscia non piu di or-
dine individuale, ma colletti-
va; un'angoscia, comunque, 
rhe distrugge ogni vincolo 
di solidarieta umana e s'e-

sprime come volonta di auto-
distruzione. 

«II fumetto in Italia» di 
Becciu vede il fumetto come 
prodotto della cultura di mas-
sa e della civilta delle imma-
gini: una forma di arte popo
lare che rispecchia la nostra 
realta sociale. Studlare i fu-
metti «e un modo per capire 
il nostro mondo di oggi». 
Contro ogni pregiudizio per 
la cultura di massa e la sua 
merciflcazione, Becciu indivi-
dua il problema politico ad 
essa connesso: «Non e accu-
sando apoliticamente la ci
vilta odierna ed il progresso 
come causa dei mali piu dia
bolic! che si pub giungere ad 
una soluzione, ma uscendo 
fuori dalla logica del profitto 
e dalle leggl di mercato, sot-
toponendo i luoghi di produ-
zione della cultura ad un con-
trollo dal basso, trovando un 
nuovo tipo di rapporto demo-
uratico, fra la base popolare 
e gli operator! culturali». 

«La storia popolare dell'I
talia contemporanea » di Ca
sanova e un'indagine sulla 
condizione sociale ed econo-
mica durante la prima guer
ra mondiale: la ricerca s'in-
quadra in una prospettiva so-
cialdemocratica. 

Quello di Mazzini e un li
bro sull'origine e l'evoluzio-
ne del mondo ma ad un li
vello divulgativo. -

La indicazione piu impor-
tante che viene dal premio. 
e quella del libro di - Sica 
« L'immagine della citta da 
Sparta a Las Vegas». v E' 
una storia dell'idea della cit
ta cos} come e stata intuita, 
immaginata o teorizzata dal-
l'uomo a partire dalle prime 
civilta urbane, flno alle mega-
lopoli j ie i nostri tempi». 

a. I. t. 

Feroce delitto per il possesso di un pascolo 

Massacrati tre 
pastori in Sardegna 

CAGLIARI, 27 giugno 
La lotta feroce per i pa-. 

scoli ha provocato altre vitti-
me: tre pastori. nelle cam-
pagne di Cossoine, sono stati 
massacrati a colp! di rivoltel-
la, di coltello e di roncola, 
da altri pastori disperati 
quanto loro nel corso di un 
aspro e improwiso scontro 
per un po* d'erba con cui far 
soprawivere le greggi. Un 
giovane, Antonio Columbu, 
di 26 anni, da Ollolal, e ri-
masto ucciso sul colpo. n fra-
tello Cosimo, di 28 anni, e il 
cognato Giovanni Daga, di 
25 anni, versano In condlrlo-
ni disperate nell'ospedale ci
vile di Sassari. 

Imponentl forze di pollzla 
danno la caccla agll assassl-
ni: 1 fratelll Pietro e Pinuc-
cio Cau, di Cossoine, rispet-
tivamente dl 24 e 22 anni, che 
sono scomparsi in ui.d ecna 
inaccessible, Su Monte, do
ve probabllmente inizieran-
no un Iungo periodo di lati-
tanza. 

La contesa del pascolo e 

cominciata diversi mesi fa. 
I Columbu e i Daga avevano 
ottenuto in affitto dai fratel-
h Testoni, propnetari teme-
n asser.teisti, un appezza-
mento di terra incolta. II 
contratto di locazione sareb-
be scaduto tra qualchc set-
timana. Gil agran di Cossoi
ne pare nvessero gia messo 
in moto un meccanismo per 
riottenere la terra prima dcl-
lo scatto della leggc Dc Mar-
zi-CipolIa che, come c noto, 
riduce sensibilmente H cano-
ne dl affltto. Si erano fatti 
avantl 1 fratelll Cau, che pa
re avessero addirittura in 
tasca il nuovo contratto di 
locazione. 

Durante una battuta di 
perlustrazione a «Sa Janna 
bassa». tcrritorio di confine 
tra le province di Sassari e 
Nuoro, presso Benettuti, I 
carabinieri si sono scontratt 
con i bandit! che sono pero 
riuscitl a sganciarsi dalla 
pattuglia in serviwo di ra-
strellamento. 

scienza, in larga, signiilcati-
va misura, proprio i glorna-
listi. 

E veniamo a«li interventi 
di questa mattina: fra 1 pri* 
ml Enzo Forcella, editoriali-
sta del «Giorno», nella sua 
relazione su «proprieta e 
concentrazione ». 

La storia degli ultimi cin-
quant'anni di giornalismo in 
Italia 6 caratterlzzata dalla 
progressiva « occupazione » 
della proprieta delle testate 
e delle aziende editorial! di 
quotldiani da parte di grup
pi finanziarl ed industrial! pri-
vati che concepiscono il glor-
nale solo come uno strumen-
to di presslone politica e di 
difesa dei propri interessi. 

Manca del tutto in Italia 
la figura dell'edltore-impren-
ditore, ed 6 venuta a man-
care una grande base dl mas
sa, per la diffusione e la let-
tura del quotidiano. Una si
mile situazione, consolidatasl 
durante il fascismo, viene par-
zialmente spezzata dopo la 
Liberazlone, con l'ingresso 
dello Stato nel settore della 
stampa e degli strumenti di 
informazione radiotelevisivl. 
Questo e il fatto nuovo su 
cui far leva per promuovere 
in Italia un processo nuovo 
dl sviluppo della stampa co
me « servizio pubblico ». Con
dizione di cio non e tutta-
via la semplice estensione 
dell'intervento dello Stato, 
bensi una profonda riforma 
di tipo democratico che in-
vesta la gestione dei servizi 
radiotelevisivl e delle azien
de giornalistiche, e che muo-
va da im controllo del pro
cesso di concentrazione oggi 
in atto. 

Dal punto dove ha termina-
to Forcella, e ripartito Gior
gio Vecchiatto, direttore del
la Gazzetta del Popolo, nel 
sostenore l'esigenza di «una 
legge per Teditoria». E su 
quest! binari si e mossa l'in-
tera discussione. In proposi-
to, il convegno non e stato 
privo di interlocutori anche 
autorevoli. 

Lo stesso presidente della 
UCSI, on. Flaminio Piccoli, e 
ministro delle Partecipazloni 
statali, cioe uno dei principal! 
destinatari delle richleste che 
muovono dal mondo del gior-
nalismp. Ebbene, Ton. Picco
li tanto e stato prodlgo di 
affermazioni d'ordine genera
te, sicuramente valide ed ap-
prezzabili, quanto e stato ava-
ro di indicazioni, di impegni 
concreti a breve scadenza. 

Quanto siano urgent! que-
sti teml, l'ha sottolineato Vec
chiatto nella sua relazione, 
fornendo un quadro veramen-
te drammatico della copdl-
zione in cui operano i giornali 
che non appartengono alle 
grandi concentrazioni mono-
polistlche. Le misure per 
fronteggiare tali situazioni, 
non appaiono tuttavia esor-
bitanti. Lo Stato stanzia pu
re quaranta miliardi per il 
cinema, e copre il passivo an-
nuale di trentasei miliardi del 
teatro lirico. Ora, 11 deficit 
dell'Intera stampa quotidiana 
italiana sembra non superi 
i quindici miliardi, mentre 
con trenta miliardi (il costo 
di una trentina di chilome-
tri di autostrada) si ossicu-
rerebbero le necessarle tra-
sformazioni tecnologlche. 

Indipensabile, e. inoltre ga-
rantire una equa ripartizione 
della pubblicita, quanto meno 
da parte delle aziende a Par-
teclpazlone statale. Di una Ipg-
ge per I'editoria si parla da 
anni, ma non solo il progetto 
non e ancora arrivato al Con-
siglio del ministri: lo schema 
predlsposto dal sottosegreta-
rio on. Blsaglia durante la 
presidenza Rumor, stil quale 
sara aperto II dialogo con le 
associazioni dei giornalisti, e 
stato ora gravemente peggfo-
rato. 

Tale fatto c> stato denun 
ciato nel suo intervento dal 
compagno Alessandro Curzi 
de I'Unita (che ieri era stato 
chiamato ad aprire il conve
gno nella sua veste di mem
bra dell'esecutivo della Fede-
razione nazionale della stam
pa italiana). Curzi e partito 
dai R fatti nuovi» che si sono 
determinati. sotto la spinta 
democratica del Paese, fra i 
giornalisti nella stessa orga-
nizzazione sindacale di cate-
goria. la quale oggi si batte. 
fuori da ogni angustia cor-
porativa per una autentica 
profonda riforma degli stru
menti di informazione, per fa
re della difesa e dello svilup
po della liberta di stampa. 
una deile grandi question! del 
la societa italiana. Occorronn 
pero misure urgent!, da af-
frontare in tempi brevi. II 
progetto di legce sull'edito 
ria va profondamente modifi-
rato. Prowedimpnti immedia 
ti possono nel frattempo es-
sere presi. 

Fra qupsii. Curzi ha mdi-
rato quello di assicurare gra 
tuitamentc a tutti i giornali 
la imrta per la stampa delle 
prime otto pagine. Per le pa-
irine successive, ogni giorna-
le dovrebbf invere acquista-
re la carta a prezzo di mer
cato. per non Gttcnrrp agevo-
laziom per le pagine che ven* 
gono utilizzate qiuu?i intera-
mente per Incassare i gettiti 
della pubblicita. • • 

Garantire la v\\a dei gior
nali signifira anche assicurar 
ne i canali di diffasione. Su 
questo punto si e svolta ieri, 
nell'amblto del convegno di 
Recoaro, una tavola rotonda 
sul «monopolio della distri
buzione ». 

E' noto che In Italia la dif
fusione dei giornali awienc 
quasi esciusivamente attraver-
so quei punti di vendita spe-
cializzati che sono 1c edicole. 
Meno di ventlmila in tutto, 

ha ricordato Anglolo Berti, 
uno del partecipanti alia ta
vola rotonda. Troppo poche. 
Se si vuole allargare la cer-
chia dei lettori, bisogna «II-
beralizzareu I punti di vendi
ta, permettendo l'acquisto dei 
giornali anche presso altri 

Euntl di vendita come i ta-
accai. A questa Impostazio-

ne hanno obiettato Orlando 
Gabanelll, presidente del sin-
dacato nazionale giornalai, ed 
alcunl interventi. Punti di 
vendita diversi dalle edicole 
non avrebbero alcun interes-
se a tenere l'intera gamma 
delle testate, limltandosl so
lo al quotldiani local!, di cui 
6 richlesto un maggior nume-
ro dl copie. SI finirebbe cosl 
col non favorire un allarga-
mento della diffusione del 
quotldiani. 

II problema vero per ml-
gliorare la diffusione dei gior
nali — specie di quelll a ca-
rattere nazionale — e quello 
dl superaro l'attuale arretrato 
e costoso sistema distribu-
tlvo, responsabile di ritardl, 
strozzature e dJscriminazloni 
intollerabill. La soluzione ap-
pare quella di creare un uni
co, emciente organismo na
zionale dl distribuzione. 

Mario Passi 

LE GIOIE DEL WEEK-END ROMA — Second* ondata • brav* raggtQ, ieri, dei « for-
zati della domenica». Tra vanard) sara • sabato mattina 
la grandi citta avavano riversato tulle grandi arterle de-

clna dl mlgliala dl maechlne, oecupata dalla famlglla dal «pontlitl», llberi dal lavero da aabato a martedl. Quatta 
grotta ondata tra patiata sulla autostrada, sulla nazlonall, sulla consolari coma un glgantasco rulto compressor* 
impazzlto: ingorghl, incrediblli cod* lungha chllomatrl, caldo soffocant*, motor! surrticaldati. Ma una grossa «fetta » 
dell* popolazlonl clttadlna, trattanuta a casa dal lavoro anch* II sabato, si sono «rlfatta» Ieri mattina, domenica. 
Eccona una Idllllca vision*: la Crlstoforo Colombo, la superstrada ch* collega Roma a| litorale, com* si presentava 
alle 9 di Ieri mattina. (Telefoto ANSA) 

Fu rapito l'8 scorso a Palermo 

Da 19 giorni 
silenzio sulla 

sorte del 
giovane Vassal lo 

PALERMO, 27 giugno 
Da diciannove giorni dura il silenzio sul

la scomparsa del ventottenne Giuseppe Vas-
sallo, il figllo del princlpale costruttore edi-
le di Palermo, Francesco Vassallo. I con-
glunti hanno nuovamente sostenuto di non 
aver ancora ricevuto alcun cenno sulla sor
te del giovane che la sera dell'8 scorso ven-
ne rapito In via Domenlco Trentacoste a 
Palermo mentre rincasava in compagnia del 
fantino Franco Longobardi. 

Gli investigatori (alle indagini prendono 
parte In collaboraalone la Crlmlnalpol si-
clllana, la « Mobile » e il Nucleo Investlgativo 
dei carabinieri) dal canto loro hanno riba-
dito di non avere a dlsposizlone element! 
utlli per identificare gli uomini che, armali 
e con 1 voltl scoperti, portavono con loro — 
a bordo dl un'auto poco dopo trovatn in-
cendiata alia periferia della citta — il flgllo 
minore dell'imprendltore edlle, che 6 spo-
sato ed ha due figll, dl quattro e tre anni. 
La moglie dl Giuseppe Vassallo e in attesa 
di un altro figlio. 

Francesco Vassallo ha intanto ripetuto di 
non avere a propria dlsposizlone una forte 
somma nel caso in cui gli venisse chiesta 
dal banditi. Egll ha tuttavia dichlarato di 
non temere per la sorte del flgllo minore. 
«Non ho notlzie — ha detto — ma sono 
tranquillissimo ». 

Gli identt-kit dlsegnatl dagll espertl del
la pollzla e del carabinieri (1 quail si sono 
awalsl delle descrlzlonl fatte dal driver 
Longobardi e da altri testimoni ocular!, che 
asslstettero alia raplda scena del raplmen-
to) non somlgliano evldentemente ad alcun 
personagglo conoscluto dalle forze dl pollzla. 

Numerosl vllllnl e resldenze postl nelle 
borgate palermitane, specialmente In quel
le balnearl dl Mondello e Partanna Mon-
dello. sono stati Intanto perqulsiti. e parec-
chi fra i proprietari sono stati iriterrogat!. 
ma le indagini anche in questa direzione 
non hanno avuto eslto posltlvo. 

Inoltre. i sommozzatori dei carabinieri 
hanno esplorato vaste zone del litorale pa-
lermltano controllando con partlcolare at-
tenzione le molte grotte che si aprono Iun
go le scogliere ad occidente e ad orlente 
del nucleo urbano. 

Vacanze proibite per i lavoratori nella Sardegna depredata da un gruppo di grossi speculator! 

Persino le pizze arrivano da Londta 
pet i ricchi turisti di «Forte Village* 

II Poetto come Pearl Harbour, riserva per i militari della NATO - II turismo di casta si accompagna alia deturpazione violenta 
del paesaggio - Le mani dei Crespi sul litorale di Villasimius - Le responsabilita della Regione da vent'anni in mano alia DC 
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Corn'era prima del grande assalto della speculation* turistica la grande spiaggia di Poetto, lido 
dei cagliarilani, ora divtntata ris«rva p*r i militari cMla NATO. 

Proposli da Labor al conregno del MPL 

Comitati unitari 
ralternativa 

di base per 
socialista 

MILANO, 27 giugno 
Con una breve, appasslo-

nata replica di Livlo Labor 
si e concluso stamane il con
vegno di studio del MPL 
< Movimento politico dei lavo
ratori > dedlcato • al tema 
.-< Controllo politico nella fab-
brica e nella societa ». Nel di-
battito. erano intervenuti. ol-
tre a numerosi. In gran par
te giovani. dirigenti di que
sta « neonata » organizzazio-
ne. provenientl da ogni par
te d'ltalia. anche esponenti 
di altri partiti come il com
pagno Mereu della segretena 
lombarda del PCI. Marghe-
ri. della direzione nazionale 
del PSIUP. Rlpa Di Meana 
capogruppo per 11 PSI alia 
Regione Lombarda 

Questa mattina inoltre ?i e 
svolta una tavola rotonda a 
cui hanno narteclpato il com-

f>agno Lucio De CarlinI del-
a segreterla della Camera 

del Lavoro dl Milano. Anto
nio Borron! della presidenza 
nazionale delle ACLI. Silva-
no Andrlani della direzion*» 
del PSIUP. Antonio Font a-
na dell'esecutivo • del • MPL. 
Fabri7io Cicchitto della se-
greteria nazionale della FIL-
TEA - COIL. 

Labor, nelle iue conclusio
ns ha ribadlto l'interdlpen-
denza tra il processo di unl-
ta sindacale e la costruzione 
di una altemativa socialista. 
assegnando al MPL una fun-
zlone unltarla. sia pure in 
una prospettiva pluralistica, 

attraverso I'apporto di tutte 
ie forze politiche di sinistra. 
Ha anche sottolineato. in 
questo contesto. la necessita 
di una saldatura tra le forze 
parlamentari e quelle extra 
parlamentari. C16 per far j 
fronte. ha detto. alia radica- | 
lizzazione della lotta politica. J 
alle ipotesi golhste alimenta- ; 
te dalla DC i 

Quali strumenti per la cre
scita di una unita politica 
delle foive di sinistra ha ad 

quello che si pratica invece 
nei confront! dei cattollci 
francesii. 

«Da venticinquc anni — 
ha detto fra I'altro Labor — 
si cerca di imped ire alle mas
se popolari di ispirazione cri-
stiana di essere lievito delle 
forze politiche di sinistra». 
Ha aggiunto. polemizzando 
mdirettamente con una re-
cente dichiarazone del Pon-
tefice, che «Le ACLI sono 
state fatte vivere e crescere 

ditato. come gia aveva fatto dal lavoro condotto In 25 an 
nella relazione, la possibile 
formazione di « comitati uni
tari di base per ralternativa 
hocialista» nelle fabbnche e 
nei quartien Strumenti. ha 
detto. che potrebbero andarc-
al di la di certe attuali con-
\ergenzc sui problemi del-
l'anti fascismo, mirando ad 
una politicizzazionc delle 
masse, a una battagha. nd 
esempio nelle fabbriche. con
tro ogni visJone corporativa. 
a\*\1ando. dal basso. « un pro
cesso di ristrutturazione del
la sinistra ». Questo. non e-
sclude. certo, ha agsnunto, 
anche i necessan mcontri di 
vert ice. 

IM ultime battute del di
scorso di Labor sono state 
dedicate all'amarezza che 
colplsce oggi larghe masse di 
lavoratori cattollci per le sor-
tite contro le ACLI della 
conferenza episcopale e di 
Paolo VI (con un atteggia-
mento. e stato notato, che si 
difTerenzla largamente da 

ni da operai, contadini. la-
\oratrici. pensionati. preti e 
laid e non da una singola 
persona anche se autorevole » 
• Paolo V! - H.d.r.i 

Insomnia i cattolici. assai 
numerosi nel MPL che pure 
non vuole assumere una eti-
chetta confessionale, non in-
tendono soggiacere alle mi-
nacce e agli anatemi lanciatl 
nei loro confront! per aver 
osato parlare di soclalismo. 
Con loro. tra I'altro. 6 stato 
sottolineato nel dibattito. so
no un gran numero di gio-
\ani preti. spars! nelle par-
rocchie dltalia. impegnat! 

j nella battaglia gia tntrapresa 
a suo tempo da Papa Giovan
ni XXIII. E la concluslone da 
trarre. ha detto ancora La
bor, e che «la soclalizzazione 
dei mezzi di produilone po-
tra aiutare anche la Chiesa 
Cattolica a vivere In poverta, 
ad essere se stessa». 

Bruno Ugolini 

DALLA REDAZIONE 
- CAGLIARI, 27 giugno 

La domenica 6 il caos. E 
t giorni ferlalt, per chi ha la 
possibility di un giro rapldo, 
c lo squallore e la rabbla. 
Ecco una prima immagine 
delle vacanze 1971 in Sarde
gna. 

Ma cosa signlfica la parola 
vacanza? E' un termine che 
appartiene al vocabolarlo dl 
una minoranza di privilegiati, 
e che e estraneo alia massa 
del lavoratori. Un operaio con 
70-90 mila lire al mese, un 
contadino o un pastore con 
un reddito annuo di 300-400 
mila lire, ma anche un vasto 
strata impiegatlzio e di tcc-
nici — 1'80 per cento della 
popolazionc attiva — non van-
no mai in ferie. 

Vacanze in Italia, e in Sar
degna in parlicolare, signifi-
ca molto danaro. Al limite e 
pliC facile (con la diffusione 
dei viaggi organizzati) anda-
re in volo Charter a Parigl, 
restarci una settimana e spen-
dere quanto tre giorni pessa-
ti in una localita turistica sar-
da, spesso in una situazione 
di disordine totale e senza al-
cuna comoditd. 

Quindi, gli operai non fan-
no vacanze. La sola eccezlone 
c per quelli che, sudando i 
risparmi o realtzzundo lavo-
retti extra, sono riusciti a 
comprare la tenda e a piaz-
zarla, magari nelle ricinan-
ze della citta, facendo la spo-
la tra la spiaggia c Vofftci-
na. per una notte da trascor-
rere al fresco, rtgenerando i 
polmoni c preservando alme-
no un poco la salute dagll 
attentati del lavoro quotidia
no. 

Fuori dell ipotesi della ten-
da, non resta pratlcamentc 
nulla. Alberghl pochl e cari, 
viaggi costosi, ristoranti proi-
bitlci, mancanza di attrezza-
ture a basso costo per il tu
rismo dl massa. 

II riposo estivo, nell'isola. 
ha ormai assunto da tempo 
due precise e riconosciblU fac-
ce: ci sono le vacanze per i 
ricchi; e e'e Varramplcarsi, la 
fatlca, limpossibilita delle va
canze povere. 

Tutto c organizzato. tutto c 
indicato da cartelli che, men
tre divietano al povero, per-
mettono al rlcco. La spiagget-
ta privata, la colllnetta perso
nate. la vista privata sul gol-
fo. la mini villa o la mart cil
ia, il mini foot-baal, il mtni-
golf, le minibocce. t night 
club: appena il ricco apre la 
bocca, subito U detiderio glie-
lo realt*zano li su due piedi. 

L'isola del silenzio e degli 
amori discreti appare soprat-

j tutto organizzata per il ricco 
annoiato, pronto a lasciarc il 
suo danaro a gn.^ di spe
culator che neanche compra-
no gli approwlgionamenti per 
i loro * villages* in Sardegna 
ma li fanno arrivare in aereo 
dai loro supermarket france-
si o svlzzeri. 

A Forte Village (tanto per 
citarc Vultimo insedtamento 
dlsnelano, opera di un indu
strials siculo-mglese reallzza-
to con i miliardi della Regio
ne sarda) arrivano confezio-
nate da Londra perfino le piz
ze. assieme a robu%ti bagnini 
gallesi e a gvcrdie giurate che 
sembrano pensionati della CIA 
c hanno il comptto di scara-
ventare fuori dal sacro recinto 
gli scomodi e selvaggl indige
nt privl dl tessera speclale e 
senza danaro. 

II povero, m questa Sarde

gna avveniristica dove vige 
una rigorosa selczlone di ca
sta, ail'insegna del dollaro a 
della stcrlina, 'beif s'intende, 
deve essere inventore. Due so
no le cose principall da inven-
tare: un modo per eludere i 
divieti (arrivano, purtroppo, 
a migliata); un modo per rin-
tracciare un pezzetto di spiag
gia libera, dove ne un orrido 
filo spinato, ne un truce guar-
diano ti cacci via indignato e 
offeso. 

La divisione di classe a Ca-
gliarl te la spiattellano senza 
vergogna. II Poetto sembra 
quasi la spiaggia dl Pearl Har
bour, e un succedersl di ata-
bilimentl riservali alia mari
na, aU'aviazione, ai mezzi da 
sbarco, ai carabinieri, alia po-
lizia, alia Finanza, ai vigili 
del fuoco, ai militari in con-
gedo c a quelli in attivita, ai 
tenenti e al capitam, ai ser-
genti e ai marescialli. Dletro 
la lunga striscia di sabbia, le 
ville a 200 o 300 mila lire al 
mese sono riservate ai tede-
schi e agli americani della 
NATO. 

Non scherziamo. E' la pu-
ra verita. Non abbiamo mai 
capito perche i milili devono 
essere accuratamente separa-
ti dal corpo vivo della popo
lazionc. c fatti bagnarc in 
appositi rccinti. Come succc-
de, del resto, per i divi del 
calcio. che sono finiti ncllo 
stabilimento piu arlstocrallco, 
«L» Saline» lontani dagll 
sguardi indiscreti e insistenti 
dei nuovi ricchi del lido. 

Ollre che problema di «r ca
sta a il turismo in Sardegna 
sta sempre piu diventando ai-
nonlmo dl deturpazione e di 
violenza al paesaggio. Chi 
scorra il litorale di Villasl-

Dopo 40 giorni 

di occupazione 

Sgomberato dalla 
polizia il 

calzificio Mucchiut 
di Gradisca 

MONFALCONC, 77 giugno 
Alle cinque di questa mat

tina le forze di polizia han
no fatto sgomberare le mae-
stranze che da quaranta gior
ni occupavano il calzificio 
Mucchiut di Gradisca. Ora la 
fabbrica e presidlata dai ca
rabinieri e i lavoratori sta-
zionano nelle adiacenze. 

In mattinata, present! in 
municipio !e maestranze in-
teressate. e stato convocato il 
Conslglio comunale unitamen-
te ai rappresentanti del PCI, 
PSI, DC e ACLI i quali han
no invitato la popolazlone ad 
esprimere una ferma protesta, 
soprattutto nei confrontl del
la Regione che temporeggia 
per un intervento decislvo in 
merito aderendo nel contem-
po alio sciopero cittadino pro-
clamato dalle organizzazioni 
slndacali per domani, lunedi, 
dalle ore 11 alle 12, Nel po-
merigglo alle 16 il Conslglio 
e i rappresentanti slndacali 
del lavoratori hanno chlesto 
un incontro urgent* con il 
presidente della Regione. 

mius (preso ch mira dalla 
potente famiglia Crespi, che 
vuole fame la Costa Smeral-
da del sml, ed c entrata in 
conf'ttto, a colpi di querela. 
col dio Karim di Arzachena) 
non ha che da sceglicre tra il 
filospinato e la fungaia delle 
ville. Qui il falso moresco si 
accoppia con lo stile alplno 
senza alcun rispetto per i vin-
coli ambientall. A Foxl 6 sor-
to addirittura un piccolo grat-
taclelo, che spezza nettamen-
fe la linen delta casta, per 
ospitarc un albergo-rlstoran-
te-danclng. 

I rillaggt turisticl edificati 
o edt'lcandl sono una offesa 
architetlonica: le case ammas-
sate I'una all'altra; la gentc 
che si squadra minacclosa-
mente dalla flnestra di cuci-
na, bocca a bocca con quella 
del bagno altrui. Altorno e il 
deserto, con le abltazioni che 
affogano nella mancanza di 
spazio, nella polvere rimasta 
dopo la distruzione totale del 
verde. 

Sotn a Santa Margherila le 
ville della borghesla rlcca re-
spirano, basse ed elegantl, in 
pineta. Ma andiamo su cifrc 
oltre i cento milloni, e ogni 
villa ben sistemata c com-
pensata da altre dcclne che 
sono un vero e proprio dlsa-
stro. 

La Sardegna si avvia, quin
di, verso la distruzione tota
le di quel grande patrlmonio 
che erano le sue rlsorse natu-
rall. E ricavera ben poco da
naro dall'odlosa trasformazlo-
ne, dalla calata del «barba-
ri» speculator! itallanl c stru-
nlcri. 

La Regione — m mano ai 
democrlstiani da renti anni. 
c naturalmentc al suoi allea-
ti dt destra e di centro-sint-
slra — non ha mai portato 
aranti una politica per il tu
rismo di massa. I piani non 
hanno tunzionato e I miliardi 
sono stati dirottali solo per 
il turismo di elite. Restano i 
salarl di fame (50-60 mila lire 
al mese) delle donne di puli-
zia c di una parte dei cuo-
chi c del camerieri, quelli 
addetti ai servizi piu umlli. 

Danaro nelle tasche dei sar-
di ne entrera sempre dl me
no. e in tanto caos di deturoa-
zione e di speculmione edili-
zia sara ben difficile trovare 
un l'iogo acconcio per sdraiar-
si davanti al baanasciuga. 

E' cominciato I'inouinamen-
to. La Reaione avrebbe dovu-
to im pox tare una politica eco-
looica di difesa del suolo e 
della purezza naturalp. aia da 
tempo. Ne arena Vautorita le-
gislatira ed esecutira. Nono-
stante la presenza di una leg
ge. le cose fatte sono state 
pochissime Non si riesce nem-
meno ad ottenere che le Indu
strie che operano nello sta-
ano dl Santa Gitla mettano in 
funzione gli impianti devura-
tori degli scarichi chimid. II 
pesce dello stagno e avvele-
natc. Ma e'e dl piii: Vacqua 
di Santa Gilla va diretta al 
mare, e trasporta oanl giorno 
U suo carico di veleno. 

A Cagliari, nei dintorni di 
Sassari e Porto Torres, e in' 
molte altre zone della Sar-
deona, agli scarichi delle pe-
troliere, delle fogne. si e ap-
oiunto adesso il veleno del-
t'industria. Tra non molto. fa
re il baano. potrit diventare 
molto pericoloso. Cos\ le *ac-
oue sempre verdl e pulites 
decantate dal detHiant turi-
sllct me le salutl per sempre. 

Giuseppe Podda 
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