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II travaglio dei lavoratori cristiani 

Le ACLI oggi 
Taglio dei finanziamenti statali e vaticani — Si sa 
quel che la gerarchia esclude, non si capisce cosa 
vuole — La sinistra apre un nuovo fronte di lotta 

La Sardegna devastata da inquinamenti, speculazione edilizia e servitu militari 

Molti medici si curvano 
sul capezzale delle ACLI. 
Piu chc a diagnosticare 
una crisi (che certo non e 
di crescenza) questi clinici 
paiono pero interessati a ri-
cavarc confermc di giudizi 
espressi in precedenza, o a 
calcolaro quali vantaggi pos-
sano trarre dal prolungarsi 
del malessere in cui versa 
J'organizzazione dei lavorato
ri cristiani. 

C'e, ad esempio, chi e con-
vinto che le diflicolta delle 
ACH dipendano, se non e-
sclusivamente, in buona par-
to dalle impazienze intellet-
tualistiche e minoritarie dei 
piu irrequieti settori della 
sinistra sociale cristiana che 
avrebbero vagheggiato c spe-
rimentazioni » illusorie. Don-
de un invito alia Bealpoli-
tik e un incoraggiamento a 
utilizzare gli spazi aperti 
dalle piu avanzate encicli-
cho montiniane; mentre l'i-
potesi davvero piu irrealisti-
ca prospettata in questi an-
ni aH'interno del mondo 
cattolico si e rivelata la spe-
ranza che Paolo VI potesse 
essere un sobrio continnua-
tore di Giovanni XXIII. 

AU'opposto c'6 chi prescin-
de dalle contraddizioni rea-
li scoppiate in seno al mo-
vimento cattolico o non ne 
coglie 1 caratteri pecullari 
e si preclude quindi la pos-
sibilita di individuare la 
natura specifica dei proces-
si che vi si manifestano, fi-
nendo in tal modo con il 
considerare l'ala piu avan-
zata delle ACLI alia stregua 
di uno dei tanti movimenti 
minoritari di contestazione. 

II risultato di questo op-
posto modo di guardare al 
travaglio dell'organizzazione 
dei lavoratori cristiani e, in 
pratica, il disconoscimento 
della sua propria originalita 
e la negazione di quello spa-
zio di autonomia che a pa* 
role si riconosce alle ACLI, 
ma senza trarne conseguen-
ze coerenti, rinunciando cioe 
a incasellarle schematica-
mente airinterno di strate
gic certo contrastanti tra lo-
ro, e pur tuttavia egualmen-
te estranee e incapaci di 
garantire la libera dinami-
ca del movimento operaio 
di ispirazione cristiana. 

Singolare e infatti che sia 
trascurato il dramma che il 
movimento sta vivendo sotto 
un duplice profilo: economi-
co e politico-ideologico. 

Dietro la poesia della 
grande politica c'e sempre 
una prosa di cui raramente 
ci si occupa. Ringraziamo 
quindi la rivista dei gesuiti 
milanesi, Aggiornamenti so-
ciali (1), per averci dato 
una rappresentazione delle 
difficolta economiche in cui 
versano le ACLI, in termini 
che meritano un'ampia cita-
zione: « Non e mistero per 
nessitno che le ACLI non so-
no in grado, nella situazione 
attuale, di finanziarsi da se. 
Certo, esse possono attinge-
re a certe forme di finanzia-
menti indiretti mediante la 
gestione di alcuni seroizi... 
per i quali sono previsti 
contributi dello Stato. Di 
fatto, pero, tali contributi 
arrivano con maggiore o mi-
nore facilita e abbondanza 
attraverso la mediazione di 
quei partiti politici i quali 
controllano gli enti pubblici 
e le decisioni da cui dipen-
dono le erogazioni, dei fon-
di... La gestione dei servizi 
sociali, se non e stata Vuni-
ca fonte del finanziamento, 
certamente e stata una del
le principali. Tuttavia questa 
fonte e entrata in crisi quan-
do le ACLI hanno dichiarato 
la fine del collateralismo ri
spetto alia DC e la liberta 
di voto dcgli aclisti; crisi 
chc si e ulteriormentc ag
gravate quando le critiche e 
il dissenso nci confronti del
la DC si fecero pin rilevan-

II dilemma 
non risolto 

E il saggista cattolico 
enuncia cosi il dilemma del
le ACLI, awertendo che non 
e stato risolto: < Sarebbe 
possibile conservare un'au-
tentica autonomia e nello 
ttesso tempo avere acccsso a 
certe fonti di finanziamen
to? o, in altri termini, s<i-
rebbe ancora possibile per 
le ACLI conservare un va-
sto apparato organizzatwo e 
una complessa rcte di ser
vizi sociali e nello stesso 
tempo salvarc la linea con-
fermata a Cagliari (all'ulti-
mo congresso delle ACLI, 
ncH'aprile scorso - N.d-R.) 
di autonomo impegno di co-
scicntizzazione della base? 
Quale delle due alternative 
deve avere il sopravvento? ». 

Ma non e stata solo la DC 
(meglio, i suoi governi) a 
far mancare alle ACLI le 
erogazioni di pubblico dana-
ro un tempo concesse con 
generosita, o a canalizzarle 
alle componenti acliste piu 
fidate c controllate da al-
cune corrcnti dello scudo 
trociato. Aggiornamenti so-

parla anche di « sensi-

bili rcstrizioni» imputabili 
alia gerarchia ecclesiastica, 
« come I'invito a lasciare la 
sede nazionale, la cessazione 
dei contributi diretti da par
te della Santa Sede, e la 
mancata celebrazione della 
"giornata del patronato A-
CIA" nelle chiese ». 

Questa e pero la facciata 
prosaica del dramma che 
oggi vivono le ACLI e che 
attieno all'essenza stessa del 
movimento, al senso — per 
citaro ancora la rivista mi-
lanese — « di un impegno di 
testimonianza cristiana nel 
mondo del lavoro », alle « te-
matiche di un movimento 
laico di cristiani impegnato 
nel vivo della realta operaia 
che vuole interpretare e tra-
durre nella sua azione il 
messaggio evangelico inteso 
in tutta la sua originalita e 
forza liberatrice ». Da que
sto punto di vista, ancor pri
ma che ridefinire l'identita 
delle ACLI, bisognerebbe 
riuscire a precisare la linea 
e i progetti del vertice del
la Chiesa nei confronti del
le forze operaie di matrice 
cristiana. II che non e fa
cile perche mentre si sa cid 
che le ACLI non debbono 
essere per il Vaticano, non 
si capisce cid che dovrebbe-
ro diventare. 

Un terreno 
di confronts 
II ritiro del riconoscimen-

to ufliciale ha espresso il ra-
dicale dissenso della gerar
chia rispetto alia linea del-
1'ultimo Convegno di Vallom-
brosa (che nel 1970 fece la 
scelta socialista) e del Con
gresso di Torino (che nel 
1969 sanci la fine della su-
balternita politica ed elet-
torale nei confronti della 
DC), dissenso intriso della 
nostalgica amarezza di un 
papa che come assistente ec-
clesiastico aveva presieduto 
alia fondazione di ben di
verse ACLI nel 1945. Ma do-
po? I due gruppi scissionisti 
(MoCLI 6 -FederACLI) ai 
primi di dieembresi sono 
riunificati nel MCL (Movi
mento Cristiano Lavoratori) 
con Tobiettivo di un c ritor-
no alle origini » (di cui si 
capisce la sostanza sol che 
si guardi alle posizioni osti-
li o critiche nei confronti 
dell'unita sindacale) e han
no chiesto alia gerarchia un 
consenso esplicito. Ma non 
l'hanno ancora ottenuto, an
che se autorevoli vescovi si 
sono pronunciati favorevol-
mente. Neppure il nuovo 
vertice delle ACLI, uscito 
nello scorso novembre da un 
mutamento di presidenza e 
di maggioranza, pud dire 
di aver conquistato la fidu-
cia e la protezione della 
Curia. Eppure di rettifiche 
ne ha compiute, come risul-
ta dall'attenuarsi dell'inizia-
tiva su temi (Vietnam, lotte 
contrattuali, unita sindacale) 
sui quali le ACLI si erano 
impegnate a fondo. 

Quanto a lungo potra du-
rare questa ambiguita vati-
cana, questa indifferenza uf-
ficiale per la duplicita di or-
ganizzazioni cristiane nel 
mondo del lavoro? E' vero 
che il pluralismo e nozione 
tipicamente cattolica, ma c'e 
il rischio che il moderatismo 
politico del pur esiguo Mo
CLI tolga credibilita alia 
Chiesa sul terreno sociale e 
l'ambiguita delle ACLI infi-
ci I'autorita vaticana su 
quello piu propriamente re
ligiose Diverso e il discor-
so per la DC: le correnti di 
tale partito, a eominciare 
dalla sinistra d» Forze Nuo-
ve, hanno ripreso a caccia-
re con successo nelle riser-
ve chc le ospitavano ai tem
pi del collateralismo. 

Ambiguita e pluralismo 
sono certo il segno di una 
crisi della « presenza cristia
na nel mondo del lavoro >, 
ma tale crisi si manifesta 
nel corso di un processo di 
resturazione rhe finora e 
riuscito a meUore in diffi
colta le tendenze piu avan
zate e a contenere gli ef-
fetti delle esperienze com; 
piute nel vivo della lotta di 
classe. Oggi il panorama del
le posizioni vescovili, con al-
cune eccezioni, 6 grigio: gli 
ultras puntano su una rifu-
sionc sotto la sigla del mi-
noritario MoCLI, ma i piu 
contano di utilizzarlo come 
gruppo di pressione per con-
dizionare la dirigenza delle 
ACLI. 

II travaglio del movimen
to non si esaurisce pero 
qui. Nelle ACLI continua ad 
agire attivamente una mino-
ranza (20%) di sinistra chc 
rifiuta di sottostare alia 
normalizzazione ccntrista, 
concepisce 1'organizzazione 
come una componente sto-
rica del movimento operaio 
o non col tiva l'illusione di 
crearsi spazi aH'ombra del 
riformismo ecclcsiastico. II 
dato forse piu intercssante 
e che questa componente 
oggi affcrma che al lavora-
toro cristiano non pud ba-
stare la sola prcsa di co-
scienza della propria condi-

zione di sfruttato. < La no
stra azione nel mondo cat
tolico — si afferma nel do-
cumento che ha preparato 
il recente convegno . della 
corrente (Montccatini 13-14 
gennaio) — pud andare al 
di la della sfera piu pro
priamente politica toccando, 
attraverso un confronto sui 
problemi della fede, le ra-
dici dell'alienazione religio-
sa ». 

II bersaglio 6 la compro-
missione della Chiesa, sul 
piano tanto ideologico quan
to materiale, con le struttu* 
re del capitalismo, donde 
nasce il proposito di muo-
versi si negli spazi aperti 
dal Concilio, ma avendo bru-
ciato le illusioni che siano 
possibili spostamenti indo-
lori o operazioni in qualche 
modo analoghe a quelle pos
sibili nell'America Latina 
dei Camara e degli Illich. 
« Quando parliamo di "mon
do cattolico" — dice il cita
to documento — non inten-
diamo certo riferirci al dato 
di fede e al messaggio evan
gelico, ma ad una cultura, 
ad un insieme di ideologic e 
strutture organizzative ba-
sate su apporti diversi... 
Frutto dell'esigenza della ge
rarchia di preservare la pro
pria base dall'influsso del 
razionalismo ottocentesco, 
questa sub-cultura ha sapu-
to produrre una massa fe-
dele ed ubbidiente da mano-
vrare politicamente sotto le 
bandiere della difesa della 
religione, della liberta e del 
pluralismo, ma in realta — 
nella misura in cui il nemi-
co da battere diveniva la 
nuova classe sociale emer-
gente e quindi il socialismo 
e il comunismo — da stru-
mentalizzare per una politi
ca di sostegno della classe 
dominante ». 

Non e casuale che la ri-
cerca di questo nuovo ter
reno di confronto coincida 
con un piu sistematico col-
legamento con i gruppi del 
dissenso ecclesiale, gruppi 
che stanno riesaminando cri-
ticamente l'esperienza di.a-
vanguardie (impegnate su 
problemi di coscienza come 
1'obiezione, il concordato, 
ecc.) e rimaste sostanzial-
mentq estranee alia proble-
matica del movimento ope
raio. 

Aniello Coppola 
(1) Anno 1973. n. 1 - M. Rei-

na: «Presenza cristiana nel 
mondo del lavoro ». 

II convegno promosso a Cagliari da «Italia nostra » - Un bilancio disastroso per la politica di sviluppo fondata su 
« poli» - Come si e svenduta la costa - II pericolo nucleare rappresentato dalla base atomica USA alia Maddalena 
I comunisti affermano che la piena utilizzazione delle risorse non e incompcrtibile con la difesa dell7 ambiente 

SARROCH (Cagliari) — Le raffinerie della SARAS 

II teologo ribelle 
Guidb I'insurrezione plebeo-contadina del 1525 che voleva fondare « i l regno di Dio sulla terra » e cadde 
vittima della repressione — In Turingia, Sassonia e Svevia centomila decapitaffi — «Una critica da sinistra" a Lutero 

Nei mesi di maggio e di 
giugno dell'anno 1525 i princi-
pi tedeschi giocarono a bocce 
con le teste dei contadini. Lo 
ha raceontato uno di loro. In 
Turingia, nella Sassonia. nel
la Svevia. sui campi di Fran-
kenhausen, Boblingen, Koni-
gshofen. Ie truppe mercena-
rie del langravio d'Assia. del-
l'elettore Giorgio di Sassonia 
e del conte Mansfeld infran-
sero in un mare di sangue i 
sogni deirinsurrezione plebeo-
contadina che voleva fondare 
« il regno di Dio sulla terra ». 

In difesa della bandiera del 
Bundschuh. la scarpa del con 
tadino da lungo legacck). cad-
dero in ventimila. Ma con 
restendersi della repressione 
il numero delle teste taglia-
te crebbe ancora. Uno stori-
co del pensiero politico ha 
parlato di centomila morti. 

Poco dopo U massacro. Al-
brecht Durer, il celebre pit-
tore ed incisore di Norim-
berga, consiglio di erigere un 
monumento a coloro che ave-
vano schiacciato la rivolta. 
II pittore ne disegno addirit-
tura il progetto. che risulto 
tuttavia polemicamente rivol 
to contro i principi e diretto 
se mai a render omaggio alle 
vittime rappresentate. al cul-
mine del monumento, da un 
povero contadino con una lun-
ga spada infissa nella 
schiena. 

Ad impugnare c contro le 
empie e scellerate bande di 
contadini* la nuda spada del 
castigo. i principi erano sta-
ti incoraggiati ed ina'tati da 
Lutero. 1'ex frate e teologo 
agostiniano che nel 1517 ave
va dato il via alia Riforma; 
a guidare i contadini ed a 
morire con loro, dopo aver 
subito gli orrori della tortura, 
fu un altro teologo. Thomas 
Muntzer (1490-1525), di ten
denze anabattiste. Se H pri-
mo, da una posizione im'ziale 
che aveva lasciato ancora un 
certo spazk) alia pressrone 
delle masse, era ben presto 

A 
i-j'V.. 

Thomas Muntzer; un'incisionc di Christian di Sichwn 

passato ad una aperta difesa 
deH'ordine costituito (quieta 
non movere), il secondo ave
va tratto da una lettura mes-
siaraco-radicale della BJbbia 
la necessita che il potere do-
vesse passare nelle mani del 
c popolo dei semplici », cioe 
dei contadini e di gruppi di 
minatori. anch'essi. allora 
spesso in rivolta. 

Di Muntzer, definito da En-
gels un panteista che sotto le 
forme cristiane sfiorava qua
si l'ateismo, e che comunque 
fu il pensatore piu radicale 
della Riforma tedesca, ci vie* 
ne offerta ora la prima ver-
sione itah'ana di una scelta 
di €Scritli politici* (Torino, 
Claudiana. 1972) che com-
prende: c II manifesto di Pra-
ga», cLa predica ai princi
pi », « L'esplicita messa a nu-
do della falsa fede >. la c Con-
futazione ben fondata » e, in-
fine. quel c Proclama ai dt-
tadini di Allstedt > che fu giu-
dicato da Ernst Bloch il piu 
appassionato ed arrabbia-
to manifesto rivoiuzkmario di 
tutU i tempi. 

L'introduzione alia racool-

ta dovuta ad Emidio Cam-
pi. che ha anche curato la 
scelta e la traduzione delle 
opere. comprende. oltre a una 
breve biografia di Muntzer. 
una storia critica della sua 
c fortuna » storiografica di cui 
fa parte, fra Taltro, un inte-
ressante paragrafo dedicato 
al contribute fornito dagli stu-
diosi marxisti. specialmente 
in URSS, e nella RDT. 

La raccolta permette una 
comprensione diretta delle po
sizioni essenziali di Muntzer 
considerato come il primo che 
abbia espresso c una critica 
da sinistra alia riforma lute-
rana >. H nocciolo centrale 
della sua teologia politica (il 
nesso fra i due elementi e 
pressoch^ inscindibile e co-
stituisce il principaJe ostaco-
k> ad una lettura che vogiia 
essere attenta) sta nella «teo-
ria del regno di Dio sulla 
terra > con la quale, da un 
lato. prende corpo, sia pure 
espresso in forme teologiche 
e bibliche. l'ideale di una fu-
tura societa comunista e, dal-
l'altro, viene lanciato un ap-
pello alia lotta armata non 

tanto contro la proprieta in , 
?enerale (questo punto d sta
to ben messo in luce dallo 
storico sovietico M.M. Smi-
rin), ma contro la proprieta 
feudale in nome della picco-
la proprieta « fondata sul la
voro* e della ccomunan-
za dei beni >. 

Inutile in questa sede rile-
vare i limiti o rimmaturita 
del tentativo di Muntzer. Con 
ogni probabilita egli stesso ne 
fu cosciente. Del resto il mo-
tivo e tanto noto che e pas
sato persino nel teatro (il 
Cambi ha ignorato questo 
aspetto della < fortuna» di 
Muntzer) «Sono nato troppo 
presto. I Cost, dovunque mi 
volgo oggi, / Per me la for
tuna viene sempre domani. / 
Se avessi Vimpero, ed anche 
ogni diritto sul Reno / Non 
potrei afferrarlo - oggi, / 11 
ferro deve passare per il fuo-
co I se ha da essere for-
giato >: cosi canta lo studen
ts Marco Stunner, seguace del 
Muntzer, in un dramma di 
Friedrich Wolf. 

La piu avanzata storiogra-
fia mira piuttosto ad insiste-
re sulle pesanti ripercussioni 
negative del fallimento di 
quei tentativi rivoluztonari 
nella storia tedesca e forse 
europea. Non e il discorso 
del c se > e del < purtroppo >. 
E' solo la costatazione criti
ca che da quel fallimento la 
Riforma ebbe la spina dorsa-
le spezzata e che da allora 
— come ha afferma to lo sto
rico tcdesco Meusel — essa 
cessd d'essere un ampio mo-
to popolare per restringersi 
in uno spazk) funzionale ai 
principi. Anche uno storico 
come lo Strohl che ha giudi-
cato Muntzer un «esaltato> 
ed i suoi seguaci degli * scal-
manati >, non ha potuto fa
re a meno di ammettere che 
i contadini, dopo il 1525, 
cguardarono in cagnesco il 
movimento luterano, come 
pure rimasero staccati dal-
l'antica chiesa, i cui prelati 

li avevano spremuti» (//. 
Strohl, 11 pensiero della Ri
forma, Bologna, 1971, ed. II 
Mulino). 

Su un secondo elemento va
le anche la pena di insistere: 
sull'esigenza di non lasciarsi 
fuorviare dalle frequenti cita-
zioni bibliche e dai molti ri-
chiami teologici. Qui teologia 
e religione non sono c oppio ». 
Solo all'anticlericalismo bor-
ghese libera le o socialdemo-
cratico possono stare sullo 
stomaco quei cosi detii <pic-
coli esperimenti di mistica 
apocalittica» che Kaut-
sky non gradiva in Thomas 
Muntzer. Occorre rifarsi inve-
ce al giudizio di Ernest Bloch 
che, contro il < falso illumi-
nismo > e contro la religio
ne come c trita funzione delle 
labbra > — solo apparente-
mente discordanti ma che 
vanno tanto spesso a brac-
cetto anche ai giomi nostri — 
rivendicava per quella deter-
minata Bibbia, in quel dato 
periodo storico. una precisa 
funzione rivoluzionaria. 

Cosi anche la lettura di que
sta raccolta di scritti di Munt
zer conferma il giudizio di 
Bloch: c Assai prima che lo 
schietto sentimento religioso 
si fosse arrugginito, assai pri
ma dello stesso iUuminismo, 
alcuni contadini diffondecano 
manifesting contro pastori 
menzogneri, denunciando co
me essi avessero biecamente 
smerdato ed ingannato la po-
vera gente. Era una protesta 
contro la contraffazione del
la parola della Scrittura al 
servizio degli oppressori e 
delle sanguisughe; e Vuomo 
che voleva diventare maggio-
renne si presentd come chi 
non 6 piu colpito sulla hoc-
ca. Ancora sconfitti i conta
dini lasciarono il posto ai cit-
tadini razionali, nel cui illu-
minismo si nola Vindomito 
impegno a diventare maggio-
renni». 

Gianfranco Berardi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, febbraio. 

La Sardegna e entrata tra 
le zone segnate in rosso nel
le mappe degli ecologi. II ma
re sta cambiando colore nei 
punti dove sono sorti gli im
plant! petrolchlmlci. Le acque 
di scarico industriale trasfor-
mano fiuml e stagni in zone 
di pericolo. I pescatori sono 
alia rovlna: dalla laguna dl 
Cagliari alle tonnare di Porto-
scuso e Caloforte, il patrlmo-
nio ittlco e In graduale di-
minuzione. 

L'allarme venne lanciato gia 
qualche anno fa. I pescatori 
dello stagno di Santa Gilla, 
a Cagliari, si presentarono in 
corteo, sotto il palazzo della 
regione, trasportando intere 
casse di pesce pescato di fre
sco. Innalzavano cartelll di 
protesta per il perlcoloso li-
vello di inqulnamento ragglun-
to dalle acque della laguna 
a causa degli scarichl indu-
striali. 

La classe dirigente — vale 
A dire gli uomini della DC 
— resto totalmente sorda a 
quella protesta, come ad al-
tre denunce. Per esempio, non 
e stata mai presa in consi-
derazione una relazione del 
prof. Mauro Cottiglia, docen-
te dell'istituto di biologia ma
rina dell'universita di Caglia
ri, in cui si afferma che ne
gli stagni « dal punto di vista 
della resa economica si sono 
ivuti call nel 100% dei casi 
presi in esame, e clo dipen-
ie in gran parte dagli inqul-
lamentl derivati dalle petrol-
•himiche, dalle tessilchimiche 
> dalle Industrie alimentari». 

La Petrolchimica 6 stata la 
rrande accusata — insieme al-
e servitu militari e al sac-
heggio delle coste — al con-
egno « Sardegna da salvare » 
romosso a Cagliari da «Ita-
a Nostra» e dal «World 
Vildlife Fund ». 

Un incontro molto vivace, 
jhe non ha lasciato spazi al-
.'esercizio accademico sull'eco-
logia, ma si e caratterizzato 
oer il preciso impegno di ana-
isi, per i discorsi documen-
tati e argomentati, per la di-
mensione scientifica e politi
ca insieme delle proposte 
ivanzate. Sono statl tre giornl 
ii lavoro intenso, seguito da 
m pubblico numeroso e at-

f.Lento, che.ha riempi^o l'aula 
nagna del liceo Dettori. Pre-
;enti esponenti dei partiti au
tonomist!, architetti e scien-
li&ti, uomini di cultura, mol-
Mssimi giovani, student! e ope
ra!. - ' - - -

Quali sono stati i risultati 
i di questo convegno? Innanzi 

tutto che la petrolchimica di 
base, approdata in Sardegna 
diversi anni fa, costituisce uno 
degli agenti piu pericolosi di 
inquinamento. Per di piu 1" 
elevatissimo costo di impian-
ti della chimica di base non 
e stato neppure remunerato 
da un adeguato numero di 
posti di lavoro. 

II prof. Cottiglia, polemlz-
zando con quanti sostengono 
che la pesca negli stagni de
ve essere soppressa per la
sciare libero corso alia gros-
sa industria. ha sostenuto che 
«e opportuno e vantaggioso 
investire pubblico denaro nel 
potenziamento delle strutture 
per la produzione ittica. Po
sto anche che 1'investimento 
complessivo per la realizza-
zione della pesca richieda 15 
miliardi di lire, ogni posto 
di lavoro (tenuto conto del 
raddoppio del personate con-
seguente all'incremento della 
produzione) sara costato al-
rente regionale 10 milioni. 
Cifra questa nettamente infe
rior© alle centinaia di milio
ni richiesti per un posto di 
lavoro nell'industria petrolchi
mica, Senza tener conto che, 
con tali scelte, non si pre-
giudica ne ragricoltura. ne il 
turismo e soprattutto la sa
lute pubblica oltre all'ambien-
te generale». 

Mentre l'aria. le acque del 
mare e degli stagni adiacen-
ti alle Industrie hanno subi
to la offesa durissima dei de-
trit! di scarico. il traffico del
le petroliere ha contribuito a 
trasformare vaste spiagge — 
dal nord al sud — in altret-
tanti punti rossi della popo-
lata carta deU'inquinamento. 
L'i potesi di sviluppo industria
le fondato sui «poli» e co-
stata alia Sardegna molto piu 
di quanto 1 dati sull'inquina-
mento — smentiti poco cre-
dibilmente dalla cosiddetta 
(tindagine promozionale » re-
centemente condotta dal pro
fessor Picard — facciano in-
tendere. 

Un patrimonii) 
in liquidazione 

Un serio colpo 6 stato da
to alle prospettive dell'attlvi-
ta turistica con la specula
zione edilizia sulle coste e le 
servitu militari. Incauti am-
ministratori hanno consentito 
la svendita di una gran parte 
del litorale costiero agll spe
culator! turistici internaziona-
11, lasciando che sulle zone 
piu splendide dell'isola venls-
sero impiantate le «servitu 
del turismo per ricchis. 

Le coste sarde sono un pa-
trimonlo in liquidazione, ha 
detto 11 relatore architetto 
Bernardo Rossi Doria, indivi-
duando alcuni tlpl di trasfor-
mazioni urbanlstiche e terri
torial! lungo la costa: le cl-
tate grand! Inlziative di tra-
sformazlone e valorizzazione 
turistica condotte all'ombra 
dei grand! capital! Internazio-
nall (per6 dlrettamente lm-

pegnatl In misura minima i 
spetto al profitti che vengo 
no tratti e rispetto al can 
co degli Investimenti pubbli
ci). Il caso piu macroscopi-
co e quello della Costa Sme-
ralda, ma ve ne sono molti 
altri, in partlcolare nella Qal-
lura e nella costa nord-occi-
dentale; i grand! insediamen 
ti industrial!, come lo stabi 
limento petrolchimico dl Por
to Torres fonte di inquina 
mento su grande scala, o quel-
li della Rumianca, e della 
SARAS nella zona dl Caglla- • 
ri. su cui sta per calare un 
ulteriore « grandioso » proget • 
to con la realizzazione di un 
porto per »< containers» ohe 
sembra debba richiedere un 
investimento dl 70 miliardi; 
i fortl condizionamenti deter 
minati dalla presenza massic-
cia di impianti - militari in 
vaste fasce di territorio co 
stiero, come a Capo Teulada 
e a Capo Frasca, nel salto 
dl Qulrra, e a Capo San Lo
renzo, nell'isola dl Tavolare 
e, naturalmente, neH'arcipela-
go della Maddalena, con la 
installazlone della base ap 
poggio americana per so'-
mergibill nucleari. 

Battaglu 
politica 

«In ogni caso — ha Co. 
cluso Rossi Doria — il de 
stino della piu gran parte de! 
territorio costiero della Sar 
degna e manovrato da Ion 
tano. sul continente, nelle se-
di della grandi banche euro-
pee, negli uffici direzionali di 
potenti gruppi industrial!, ne
gli alti comandi militari. Ben 
poco rimane alia Sardegna da 
gestire e anche di quel poco 
si sta facendo scempio». 

Ma con il beneplacito del 
governo — in particolare del 
centro-destra — si e andati 
oltre la deturpazione del ter
ritorio. oltre l'inquinamento 
chimico, per arrivare a quel
lo che, senza esagerazione, 
viene definito «il pericolo nu
cleare ». (C'e anche la possi
bility che scorle di cobalto 
finiscano in mare). Lo ha ri-
cordato il prof. Giovanni Lil-
liu, preside della facolta di 
lettere e filosofia dell'univer-
sita dl Cagliari, archeologo 
di fama mondfale, consiglie- ' 
re regionale dc. 

«Non possiamo tacere sul
la sorte dell'arcipelago della 
Maddalena — egli ha detto • 
—. A sorpresa vi hanno por-
tato la base navale atomica, 
americana'di Santo Stefano. 
Un giudizio conclusivo sulla 
mancanza del pericolo di in
quinamento nucleare non e 
ancora venuto». 

aCannoni e turismo — ha 
commentato amaramente jl 
prof. Lilliu — non vanno d' ' 
accordo. E' una questione di 
scelta. E le scelte, da noi, 
purtroppo, non sono sempre 
ben fatte. La verita b che in 
Sardegna, come neH'intero 
paese, il problema urbanisti-
co e il problema ecologico 
non sono stati mai seriamen-
te presi in considerazione. 
Ora e venuto il tempo di 
farlo ». 

II prof. Franco Tassi. diret-
tore del parco nazionale de
gli Abruzzi, ha svolto una do-
cumentata relazione sulla ipo-
tesi di costituire un parco 
del Gennargentu, sottolinean-
do che questo potrebbe es
sere uno dei rimedi non prov-
visori per arrestare il proces
so di progressiva deeradazJo-
ne floristica, faunistica e tor- . 
ritoriale. 

L'oratore ha sostenuto che 
Tistituzione del parco non an-
d rebbe contro l'interess* dei 
pastori e dei contadini, poi-
che il territorio interessato 
non e zona tipicamente pa-
scolativa. Salvare la natura • 
significa salvare anche l'uo-
mo, per cui rinteresse dei 
pastori del Gennargentu non 
puo essere posto in secondo ' 
piano rispetto a quell! della 
conservazione fauno - florist!-" 
ca. E' quanto ha affermato 
il compagno Alberto Palmas 
intervenuto a nome del PCI. 
I comunisti non sono con
tro lo sviluppo economico, e 
non sono contro lo sviluppo 
industriale: sono per una pie
na utilizzazione delle risor
se e per un compiuto svi
luppo anche a livello indu
striale. Credono, tuttavia, che 
lo sviluppo economico non 
possa essere in contrasto con 
una politica di salvaguardi* 
deH'ambiente. Percio intendo-
no tradurre in battaglia po
litica concreta le indicazioni 
che in questo senso emergo-
no dal convegno di «Italia-
Nostra ». 

Le responsabilita della Re
gione, messe in evidenza dal 
rapprescntante del PCI e da 
quasi tutti gli intervenuti, noa 
vanno assolutamente sottova-
lutate. L'awertimento c'e sta
to: occorre una inversione di < 
tendenza. L'impegno degli as
sessor! regionali Soddu (en
ti local!) e Guaita (turismo) 
a rivedere i processi di svi
luppo sin qui seguiti, com-
porta scelte chiare e una pre- • 
sa di posizione non solo ver-
bale nei confronti del sac-
chegglo delle coste, delle bast • 
missilistiche e dei campi di 
addestramento NATO e USA. 
Invertire la tendenza signifi
ca puntare su nuove ipotesi 
di sviluppo. 

Dal convegno « Sardegna da 
salvare» e venuto un awer-
ti mento del quale sarebbe dj» 
littuoso non tenere conto. Tut
ti, ormai, sono awisatl. 

Giuseppe Podda 
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