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Perché il nodo 
Calabria 

non è più 
solo un problema 

dei calabresi 
E ' r e i t a n i r n l r anche ino

r i lo m i - l u i ~o Li « i|iii'-
- l i ono n C i l . i l x u t'iiiniiii'i.i 
a i l i \ eu 'ne o c e l l i ) ili IIII.I 
(I i -ei l - - i ime più ani|ii.i c l ic 
1 r.iv.il ii-.i i coni ini ilcll.i i e -
binili'. In i|iit'-le - f i l in i , i -
no .ililii.iinn ()|icr.iln |i<-r l.il 
e m e r s i n e non -uhi l.i (|ii.ili-
là e i d i a l l e l i ilell.i !ii a-
\ r cri-i cal . i lnc-t' , le i a 
s i o n i più pi uluiii le clic la 
lianiiii l irici min.i l . i . ma .in
d i o por a \ . i n / . n o p i o p n - l o 
e por st i l l ini .no con la no
stra i n i / i a l i \ a — ii.i/iim.i* 
|o e l e s i o n a l o — i loci - inni 
rito i inpejniii in il u o x c i n o 
e elio -cl ini , ino dalla i n e 
cpon-al i i lo ilici zia la tiiiil.i 
rejM.m.ile. 

A b b i a m o fa l lo Millo c iò 
pu. ini . indo ai:li in lo io - - i 
(lolla Caladi ia in un» -l'i-
r i to elio nulla lia coneo - -
'n ad . i n o l i a m o m i p i o p a -
p. indi- l ic i . r o m i i i l i conio 

- i . imo cl ic -i poii'joiio - e l i 
pi o l i temi di <-merii.il>ilil.i 
in una l o z i o n e «lilla «pialo 
-i - o n o ai cumula lo e po-a 
no <:i.i\i i il.il ili. o l i o i i od 
iii.ici-ellaliili m o d i di -."-
\ o i n . u o dtdlo - lato conti alo 
e ilolla .;iiiiil.i r eg i o na l e . 

Mi lo f u i / e po l i l i c l l e -li
no guidalo da i n l e i o - - i lion 
d i \ i i - i . da m i - i l i calcol i 
e l e l l iu .i l i-tiri (-Ì a w i c i n a n o 
lo e i e / i n n i iloll'liO) o |i«r-
po luauo il ino lodo mini le* 
Libile e n - u i a l o d i l l o p i o -
ine - -o . de l lo pcopo- lo \ a -
•JIIO e con lradd i l l o i io. \ .li
na por lul l i l Y - c m p i i i di 
due min i - tr i de l la Hepnli-
lilir.i. Di Cio- i e I oml ia i -
d in i . d i e -iilln - U - - o p i o -
Ideina ii i iM'di.Ululili di 
(;iui,i T a l l i o ) d i c o n o cn-o 
d i \ e i -< ' . a m u o n l a u d o la 
i o n i u - i . u n - , aci'onli iaiido la 
c i i - i di c i ed i l i i l i l à d e l l o 
!>t.ilo iloinoci a l ien. 

Avventurismo e vecchia 
politica industriale 

T u l i o l ' impernio del PCI 
(dal la d o l o r a / i o n e naz io 
na le sn ida la dal c o m p a g n o 
Cl i i aromonle elio li.i r ip in -
p o - t o con a u t o r e v o l e / z a al-
l ' a t l o n / i o n o d c l l ' i n l o i n pae
se -e i prol i lomi d e s ì i in-
• e d i a m e n l i i iu l i i -n ia l i a 
G io ia T a u r o e in Cala
br ia . al la iniz iat iva de l 
pruppo l e s i o n a l o -~nì p i o -
l i lomi n o n più r in \ Libili 
del fun / ion .u i i e i i io d e m o 
crat ico dc l l 'Hi i le di 5 \ i l l ip -
po agr ico lo in Calabria. al
lo coi i l inaia di a-*emli lee 
Fui p r o b l e m i de l lo p e n s i o 
n i . dei prezzi e de l la ca
s a ) . i m e c e è r ivo l to ad 
affronlare con r igore e c o e 
renza di proporle le q u e 
st ioni p iù urce i i i i de l la 
Calabr ia . 

A i r . i \ \ e i i l i i r i - i n o riolla 
\ e c c l i i a pol i i ica indu- lr ia -
le — e c c o il «en=o de l la 
p r o p o - l a ilei PCI — d e i e 
l e a u i r e una pol i i i ca di - \ i -
luppn d o i r i n d i i - l i i a ba-a-
la = t l i r Ì n l e r \ e u l o p i e m i -
n o n l e i lolle P a r l o e i p a / i o n i 
Statali in (pici sonori n o n 
colpit i dal la rrì*ì. con am
p ie p r o - p c l t i \ c di m o r e l 
lo . e qu ind i capaci di p i o -
m n o \ o r c la ere-r i la di un 
«i-tema di p icco le e m e 
dio a z i e n d e . Per noi r i m a 
no que- tn un pill i lo dec i 
s i vo clic a^-iomo al i 'ul i l i / . -

7a / i o i i e p iena d e l l e r i -or-c 
l e s i o n a l i ( a s r i c o l i u i a . / l i 
ne i n l o i u e . u-o dol io ac
q u e . luri - l i in) può coliseli* 
l ire di a w i . n e un proce - -
*n d'i I r a - f o n n . i / i o n o prò* 
IIIIIIÌM) del la Calabi ia. 

*»n qno- ln pill i lo la r i f le--
»ìniio d e l l e f o i / o elio \ o -
'.'liouo un l e a l e m u l a m e i i -
lo i lei e o - - e i o -eria o - o \ e -
r.i. Ci -o in lna di e o s l i e i e 
po - - ib i l i l à n u o \ o ili un cou-
Ti o n l o col Par l i lo i oc ia l i -
«l.i. d o \ e e m e i s o n n po- i -
/ i o i l i — c o m e è a w o n u t o 
in un recente c o n x e s n o — 
elio t e n d o n o a r idef in ire 
il n u d o produtt ivo del la 
Calabria . K* impor la i i t e 
elio -il quo- l i lenii lina ili* 
- c u - - i o n e e d una i n i / t a l i , a 
unitaria -i - v i lupp i Ira 
noi e ì compar i t i -nri.i-
l i - l i fuori ila \ e c e b i -ebo
llii. da e l i cbot lo e da p i e -
sindi/i.ili. 

N e l l e pro-s i ine - e l l i m a n e 
il PCI c o n l i n u e r à a - \ i-
b ippare u n ' a m p i a iu iz ia l i -
\ a per conrronl . ir- i con s i i 
operai de l lo az ionmle in ci i-
- ì . con i s i o \ a n i d i - o c c u -
| ia l i . con i braccianti l'd 
i c o n t a d i n i , i m p e g n a l i q u e -
-li u b i m i in un confronto 
a - p i o e di f f ic i le con la 
s i imi . i res i i in . i le . K" con 
q u e - l o forze . i n d i o , con i 
cel i pi oilnlliv i, c o n (piell* 

ainpi.i area di i n l e l l e l l u a -
li, di p r n l c - - i o n i - l i « di 
Iccuici d i e -i può e rea i e 
i in'.i i i ipia ba-o di m a - - a e 
di c o n - o n - o ad una po l i t i 
ca di I ra - for iua / iouo e di 
i i i iuov. i iue i i lo d e m o c r a t i c o 
de l la C a l a b r i a . 

I t empi '•olio -tl'olti. d i 
v i ene s e m p r e p iù u r g e n t e 
dare una r i -po- ta a pro
b lemi d r a m m a t i c i . M' in 
s i o e o la >t(i\er:iabililà di 
una l e s i o n o . N o n ci -eni -
lira elio q u e - l a c o n - a p e v o -
lezza -i.l p l c - o n l o in al tre 
f i n / e po l i l i cbo e india si il Il
la l e s i o n a l e , 

Mia lue*- do l io v i c e n d e 
di q u e - l i m e - i . a p p a i o n o 
scavi le r e - p m i - a b i l i l à di 
quidlo forze elio bal l i lo im
pel l i lo elio la p u l i t i c i de l 
l 'unità dcnini rat ica in ( la-
labi ia o i j u i i n o - - o tu l le le 
-no p o i e n z i a l i l à : lo lospo i i -
-abi l i là di obi . por ca l co 
li m o l l i , ba b loccato I".il
i o . i / i o n e di que l pi o s i . m i 
nia elio poteva apr i lo una 
fa-o nuova in Ca labr ia . 

\ d o - - o . d o p o la forma
z ione de l la m a s s i n i . u l / . l di 
renl i n-- ini - l i a. lu t lo è di
venuto niù s cavo , più dif
f ic i le . N o n c'è una s n i d a 
co i ta . c a p a c e . o f l i c i e n l e . 
do la la di un m i n i m o di 
p i o - l i s i o del la I tos iono Ca
labria . 1.' «linaio s i imi i è 
i-olala nel la e o - c i e n / a dei 
lavoratovi , nel eoi no più 
a m p i o del l i -oe ie tà c.ila-
b i o - e . C o n i l o ili o--a -i 
sv i luppa uii 'a-nr. i p o l l i n i 
ca di - c l lnr i i ini iorl . ini i d e 
s ì i - l e - - i parl i l i elio I i 
e o m n o u s o i i o . N o n v o s l ì a -
IIHi fare del l i noloinie. i -!<•-
r i le . né v o s l i a i u o p o n - a i e 
elio q u e - l i a l lacci l i - i a n n 
lud i - Irunien la l i e « ealei i-
l.ili » al f ine di r i e . i i c a-
libi p i o - . d o l t o i a l i . Tu l i iv i l . 
s c o r s i a n i o una profonda 
c o n l r . l d " i z i o n o in qi ieMe 
f i n / e . N o n si può o - - e r e . 
infatt i , d i v i s e m i a u l o i o v o -
li di parl i l i d i e c o i n n o n -
s o n o i | i ie- la s'unita r e s i o -
nale e . nel contempi ) , al
i ace l i la dui a m e n t o , conio 
•=la a v v e n e n d o anel lo m 
ipie- l i s i o i n i . -i-ii/.i Ir ir
ne le oon-o •lii'iize p o l i l i 
cbo . -ei iza ind icare -o l i l -
z ioni val i ib ' )•. -onrat lnt -
| o . -onza iior-i il v e n i pro
b l e m a rao i 'c i ' - en la lo dal 
m o l o del PCI e d i l l i Mia 
e o l l n e . l / i o i i e . a nie l lo l i l o -
lo . in l o - p o n - a b i l i t à di s o -
\ e r n o . 

Cbi pei i -a elio la >i qui--
-t iol io i> ilolla K c s i o n e -i 
po - -a r i - o l \ e r o in I c t m i u i 
dì i i ioibfica di K o s o l a m e n -
ti o. p e s s i o . di m o d i f i c a 
de l l o ^Ia l ino , - b a s l i a pvo-
fo i idauien lo . E ' un modi» 
c o m e un al tro per e l u d e r e 
il \ o r o n o d o p o l i t i c o elio 
è q u e l l o de l la f o r m a z i o n e 
di u n ' a m p i a unità del p o p o 
lo calabi) ' - ) ' e i lo l le -ne e-
- p r e - i - o n i p o l i l i c b o e i le-
inocra l i cbo |>er un c a m 
biamomi» p r o f o n d o , per un 
r i n n o v a m e n t o i m i - i v o . 

Tommaso Rossi 

A Co rato convegno del PCI sulle zone interne 

Per la Murgia senza sviluppo 
offresi un poligono militare 
Cosa occorre per uscire dallo stato di degradazione 
economica: leggi, finanziamenti e volontà politica 

Dal nostro inviato 
CORATO — Quali sono le 
cause che tmpeditcono a va
ste zone interne e mon.ane 
della provmc'a di Bari (lai 
mila ettari , il 31 per cento 
della superficie regionale) di 
u-scire dallo stato di desrado 
e di sotta->vtluppo. p.ir aven
do in fé non poche poton/.ta-
lita? Eppure non ai può dire 
rhe non vi siano .-tati inve
stimenti. anche se ìnsnfti-
cienti. Né mancano prowe-
dim^nti logicativi, alcuni non 
concretizzali per volontà del
la DC. quale il piano atrneolo 
alimentare, altri in ta.<e di 
realizzazione come la lesae 
.-< quadrifoglio ». la quarta di
rettiva della. CEE sulle zone 
-.nterne e .svanta«2iate dell'I 
:alia meridionale «per le qua
li la Ca.-.-a per il Mezzogior
no deve e rbo ra re un pro/et-
io sper ale». ì piani plunen 
nali dt alcune comunità mon
tane. 

Nonostante tutto que.-to. 
l inin.er.-ioie di tendenza per 
un rlive.-.-o .-viluppo dellp zo 
ne mier.ie tarda a metter.-i 
in mo'n, .cndendo casi 
=empre piti d i f f ido un pio 
cc-.-o sia pnre craduato di 
ripre.-a I.e cau.->e eho m:pe 
d ^cono tutto ciò il PCI — 
che ha tenuto un c o m e m o 
provinciale qui a Corato per 
lo sviluppo delle zone interne 
nella prozraumazione delle 
comunità montane e della 
rer 'one — le ha md.vidjaie 
in modo chiaro 

« U'so-ma condurre tutt i 
questi interventi alla logica 
della programmazione perché 
— affermava il relatore coni 
p ieno on. M?rio Giannini. 
re.-ivinfflhile della -ezione a 
pr.Tla della federazione — 
?enzi una politica di piano le 
difficolta delle zone interne 
non saranno superate, i /o 
bietttvo generale della inoliti 
ca di piano dc.-e essere uno 
sviluppo asroindu-ir iale tu
ristico cnllezato con lo .«,vi-
luono delle zone a valle». TI 
piano regionale di sviluppo 
che la punita regionale non 
ha ancora approntato, nono

stante lo stimolo continuo 
del PCI. deve contenere per 
le zone interne queste scel
te >. 

In altri termini occorre av
viare una nuova politica in
tegrata per queste zone il cui 
volano deve essere rappre
sentato da un nuovo modo di 
concepire Io sviluppo agrico
lo che deve p o l l a r e su una 
zootecnia moderna di più 
ampie dimeasioni. sul miglio-
n m t n t o dei pascoli, sull'as
sistenza tecnica alle comunità 
mon'^ine. Il tutto va concre-
tizzTto attraverso i piani di 
/o"a . la cui elaborazione de
ve essere affidata alle cnmu-
m'à mnmnip 

Su que-te scelte e su que
sti obiet'ivi il dibatt i to che si 
e sviluppato (21 interventi), 
ha m u - o in r i a l t o una so
stanziale unità che ha signifi
calo anche precisa volontà 
dei conunist i ilo -ot tohnea\a 
il compagno sen. Francesco 
Stelanelli ^.ella segreteria 
della federazione, nelle con 
clu-ioni» di imixj;nars: in 
lotte di massa perché ^li o-
bie'tivi di ,-vilupjxi ìiKl'cati 
.-!ano realizzati. E" evidente 
— a^siungeva Stefanell: — 
che :i PCI respinge ocmi ipo 
te.-i di militarizzazione di 12 
n.:ia ettari della Mursia per 
tra.-formarli in un poligono 
militare di tiro, perché tutti 
eli interventi finanziari m~e-
vi.-ti o in a t to non si conci
liano con questa ipotesi, a-
vanzata recentemente dalle 
autorii-i mili tan dopo il fal
limento di un analogo tenta
tivo di un decennio fa. 

Altra condizione del tut to 
prioritaria per uno sviluppo 
integrato delle zone interne 
del Barese e l'arrivo dell'ac
qua. Unanime è s ta ta quindi 
la richiesta che siano appal
tati suni 'o i lavori della diga 
sul I-ocone e quelli per gli 
acquedotti rurali. 

Insieme a questa richiesta 
cóè stata quella rivolta so
prat tut to alla Giunta rosiona-
)e di affrontare concretamen
te il problema dell'abiecato e 
più in generale della sicurez-

/// Sardegna il boom delle Tv e delle radio locali è giunto ai massimi livelli 

Pubbliche e private, una concorrenza difficile 
A Cagliari funzionano 4 stazioni televisive a colori, mentre la scala degli apparecchi a FM è invasa da decine di 
emittenti - Fenomeni di dilettantismo che non risparmiano nessuno - La RAI-TV fatica a sostenere il confronto 

za nelle campagne. 
Molto polemico ver.-.o la 

giunta regionale per il ritar
do con 'Ui finanzia il piano 
pluriennale della comunità 
montana della Murgia nord 
occidentale è stato il presi
dente della comunità, a', v 
Chicco, mentre Loizzi. della 
Federbraccianti provinciale. 
affermava la necessità di ri
baltare la k-.?io.i desìi mve 
stimenti per le zone interne 
da as»!.-ienza quale è s ta ta . 
a una logica che deve parure 
dalla valinzzazione d"iie ri
sorse di queste zone. Pupillo 
affrontava 1 problemi della 
democrazia e della partecipa
zione ali att ività delle comu- ( 
nità montane e I»osurso quel- ; 
li de l l ' in te raz ione dei terreni j 
a valle con quelli collinari. ; 

Il dibatt i to ha dimostrato i 
una crescita dei quadri diri- ! 
genti del part i to nella cono- j 
scenza dei complessi prob'.e- | 
mi delle zone interne e nella ! 
ind.viduazione della necessità i 
di uno s t re t to ne.-so tra la | 
soluzione dei problemi delle , 
zone collinari e di quelle « ; 
vaile per un reale processo > 
di «viluppo integrato. 

Italo Palasciano I 

Domani a Roma 
incontro con 
il ministro 

8ARI — Una delegaz ono un ta
na di rapprescnlant. d pa-i to di-
mocraKci, di organ n a i on. s'ndo-
ca!i, del Cons g'.io prov ne ale. dJl 
comprensorio nord-bs-csc e di s n-
daci. si incontrerà doman 3 Roma 
con .1 ministro per gli "ntervenli 
straord'nan per :i Mezzogiorno 
onorevole Di Gcs*. 

Saranno esam.nali e d scussi i 
problemi relativi a' sol ccito ap
palto edu'iio dei !ovo- d costru
zione della diga sul Loccne. di 
quella sul Gravina Pcntccch'a-Capa-
dacqua e dcgl. acquedotti rurali 
della Murg a. nonché le quest on'. 
r.guardanti l'ultcr o:z llna^2.smon
to delle reti addali.ve e di d.stri-
bunnne d:l'e risorse id.-.cht deilo 
scherno OUnto. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Il boom delle 
televisioni e radio private è 
in pieno corso in Surdegna. 
A Cagliari funzionano quattro 
stazioni televisive a colori, 
mentre la scala degli appa
recchi radio a modulazione 
di frequenza è invasa da una 
decine di emittenti radiofoni
che. 

aA pai te le stazioni televi
sive, clic non possono essere 
impiantate senza consistenti 
capitali, le emittenti radio 
continuano a nascere come 
funghi. Ne troviamo di tutti i 
tipi, nei centri maggiori e 
perfino nei paesi delle zone 
interne»: dice il compagno 
Paolo Berlinguer, presidente 
della Commissione informa
zione del Consiglio regionale. 

C'è la radio locale a Capo-
terra e Vta, come a Mona-
stir. Sesta, Decimamannu, 
Gu-ipini. Dulianova, Iglesias, 
e così via. A Quarta e As
sennili ne esistono addirittu

ra due. 
(Queste emittenti — avver

te Paolo Berlinguer — fun
zionano presumibilmente 
quali agenti di trasformazio
ne abbastanza profonda nel 
rapporto del pubblico con i 
mezzi di comunicazione di 
massa. La loro comparsa ha 
spinto verso la diffusione 
dell'informazioni', rompendo i 
precedenti schemi unidirezio
nali. Voglio dire che il pro
cesso in alto spiazza le reti 
nazionali. Il sintomo più evi
dente è il cambiamento prn-
are^sivo del peso relativo al
l'ascolto. che pende sempre 
niù a favore dell'emittente 
locale». 

Una recente indagine del 
COIIS'KJIÌO regionale appare 
rivelatrice circa la penetra
zione delle radio TV private: 
ceti medi, pensionati, casa-
liinilie risultano i maggiori 
fruitori, e ancor più rappre
sentali sono i giovani (indice 
pari a -100). mentre relativa
mente bntsa è la presenza 
(leali operai (indice intorno a 
ffl) 

«Le radio private che opc 
ratio nell'isola — riferisce il 
presidente della Commissione 
informazione — sono un cen 
tinaia. Olire i quattro capo
luoghi di provincia e i centri 
maggiori, ci sono molti pie 
coli paesini, con poco più di 
mille abitanti, che hanno la 
loro brava radio funzionante. 
impostati su programmi di 
musica leggera e su qualche 
informazione locale. Il suc
cesso è stato notevole, tanto 
da portare via alla RAI. in 
Sardegna presente con noti 
ziari e programmi assai più 
nutriti rispetto ad altre re
gioni, decine di migliaia di 
ascoltatori. Il fenomeno va 
attentamente studiato, e non 
solo da parte delle forze ;w-
ìitiche, sindacali, sociali. 
Siamo di fronte ad una mio 
va realtà. Bisogna tenerne 
conto nel momento in cui si 
vara la terza rete televisiva 
pubblica». 

Certo è che la RAI TV non 
può ancora cavarsela in Sar
degna con p<dinsesti capaci 
appena di soddisfare le vel
leità narcisistiche di qualche 
dirigente o la voe' a cstbizio 
nistica di una miriade di 
sconosciuti canlauton e 
complessini musicali in gran 
parte scadenti. 

Secondo l'indagine effettua
ta dal Consiglili regionale, 
l'indice di ascolto alla ra
dio TV pubblica è calato nel
l'isola. da quaiuh hanno co
minciato ad operare le emit
tenti private, del 3010 per 
cento. Il crollo maggiore è 
avvenuto nella città di Ca
gliari: dal 60 al 70 per cento. 

« Sottostante i mezzi tecnici 
e finanziari a«sai più consi
stenti. l'attuale struttura del
la RAI-TV in Sardegna — 
sostiene il compagno Paolo 
Zedda. vice presidente del 
Comitato per il servizio ra
diotelevisivo presso la Regio
ne sarda — non è assoluta-
mente in grado di sostenere 
la concorrenza delle emittenti 
private. Quando lo fa. scende 
sul loro stesso terreno ». 

.Non esiste una program
mazione adeguata: il persona
le. pur essendo di alto livello 
professionale, viene male uti
lizzalo: mia struttura moder
na. che potrebbe essere fun
zionale e pienamente efficien 
te. versa in uno stato di 
caos: le stesse risorse finan 
ziarie danno l'impressione di 
venire sperperate. 

Conferma il compagno 
Zedda: « IM ragione prima 
dell'enorme consenso incon
trato dalli radio e televisioni 
privale in Sardegna starebbe 
proprio nell'assoluta inade
guatezza dei servizi offerti 
dalla RAI a tutti i livelli. 
Manca un diretto contatto 
con la gente, con le istituzio
ni. con le forze politiche, 
sindacali, sociali. San siamo 
noi a dirlo, ma queste de
nunce precise sono contenute 
nel rapporto del Consiglio 
regionale. I notiziari sardi 
verrebbero ancora ascoltati 
solo nei comuni minori, e 
starebbero perdendo la fidu

cia cMe giylevatid un tempo 
tra i pastori delle montagne 
bnrbaricine. 

Come reagire'.' Con (piali 
mezzi e idee rimediare? «e Fi
nora la RAI — risponde il 
compagno Paolo Zedda, rife
rendosi alle proposte a suo 
tempo formulate dalla Regio
ne -— ha s ìobbato le emitten
ti private, mentre occorre 
instaurare rapporti franchi e 
ciliari che consentano una at
tiva collaborazione proprio al 
fine di integrare il servizio 
pubblico con quello privato, 
a tutto beneficio del plura
lismo e della libertà di in
formazione ». 

In altre varale, è necessa
rio ed urgente superare l'at
tuale livello dilettantistico sìa 
dall'una come dall'altra par
te. Non si può tacere che la 
RAI TV di Cagliari stenta ad 
uscire dal piccolo cabotaggio 

• clientelare, non più pagante; 
! ma allo stesso tempo si deve 
i riconoscere clic risce ad ave-
I re qualche « sprazzo di luce -> 
ì soprattutto grazie all'iniziati j 
1 IVI individuale di alcuni suoi j 
I dirigenti ed alla capacità prò-
1 fessionale delle sue mae-
I stranze. 
I Sull'altro versante, radio e 
1 tv private si collocano su un 
| livello culturale di infimo or-
i dine. A parte i notiziari « bu-
1 rocrnficoMie»i/e vclinati*. i 
I palinsesti sono combinati a 
\ base di films che risalgono 
j all'epoca dei « telefoni bian-
j chi » fascisti, o « serial's » I 
i raccattati nel sottobosco I 
I hollipcoodiano da abili specu-
I latori romani e milanesi. I i 

programmi realizzati in sede j 
locale sono poi di uno squal- \ 
lare o di una volgarità scon
certanti. Per esempio a « Vi-
deolina », la più importante e 

seguita stazione cagliaritana, 
ogni tanto propongono il dia
letto. Tu vedi scorrere le 
immagini di un vecchio ire 
ut crii (quelli Republic anni 
'30. con. John Wagne ancora 
di primo pelo che salva la 
patria a stelle e a strisele) e 
senti un sonoro completa
mente nuovo: si varia in 
sardo di compromesso stori
co. di intrallazzi comunali, di 
classe, politica senza distin
zioni. di «.autonomia colonia
lista ». tra spari e pupe, buo
ni e cattivi, seguendo il cli
chè del più deteriore qualun
quismo. 

Peggio ancora la produzio
ne in studio, basata sul re
cupero di vecchie cariatidi 
dell'avanspettacoli) continen
tale. e ferma alle preistoriche 
« gags » delle torte in faccia, 
a nesanti donni sensi, a ve
nosi spogliarelli. 

Nell'etere isolano mwerver 
sano le emittenti «tutta pa
rola / o « non stop music v. A 
Radio Su'ìramonte, in (pici di 
Nuoro, il dialetto assume al 
tri significati: lo usano anche 
per presentare l'ultimo brano 
di disco music, e lo conside
rano. in 'efinitiva. il segno 
distintivo del vero i rivolu
zionario». Chi parla italiano, 
è un traditore. 

Le altre emittenti privale 
che agiscono nell'isola sanno 
invece che. per farsi capire. 
bisogna utilizzare strumenti 
che consentano una facile e-
vasione. Di solito ci si affida 
alla « musica con dedica ». 
genere ormai antiquato via 
sempre di gran presa. Una 
formula funziona sempre: la 
dedica legata al dischetto di 
venti anni fa. e in tanti ad 
esclamare « che bello il Ce-
tentano d'annata ». Pare che 

il « renivi! * .sin ti 4 non plui 
ultra » per accalappiare a 
scattatori e contratti pubbli 
citari o farsi « sponsorizzare* 
da imprese edili e ditte 
commerciali. 

L'alternativa non è davvero 
quella dei dibattiti logorroici 
e gestiti a senso unico. Cosi 
si è estinlu una radio caglia 
rli.nui che immancabilmente 
presentava un radicale (0 più 
'.'• uno), un autonomo non 
meglio precisato, un d.p. sai 
vaiasi da una lunga catena di 
scissioni, e un disc jockey 
progressivo. L'ordine del 
ginrno mutava sempre: si 
andava dalle fogne alle isti
tuzioni, passando per i quat 
tra mori e lo statuto auto
nomo. L'oggetto del dibattito 
era però sempre lo stesso: 
com'è cattivo il PCI di Ber 
linguer. Gli ascoltatori hanno 
fatto giustizia. 

Non c'è tuttavia da essere 
contenti. Le ra'lio e TV pri
vate ixtssana ancora costitui
re un'esperienza utile e sti
molante. Si tratta di capire 
die non possono continuare 
a porsi come portavoce di 
questo o quel finanziatore. 
La strada per evitarlo non è 
la concentrazione delle testa
te anche in questo campo, 
come in quello della carta 
stampata. Il pericolo esiste. 
Non a caso contatti molto a-
vanzati si vanno stringendo 
tra il gruppo economico che 
controlla « Videolina », facen
te capo al commerciante 
Grauso e a Seti noti settori 
della DC, e l'amministratore 
delegato de « L'Unione Sar
da». avv. Salvadori Del Pra
to. La € rizzolizzazione » sa
rebbe un colpo durissimo. 
forse mortale, al pluralismo 
dell'informazione. 

Giuseppe Podda 

In Sicilia i comunisti rilanciano un movimento unitario di lotta 

Un'iniezione ricostituente 
per V agricoltura malata 

L'altro giorno un incontro di amministratori ed esponenti delle forze politiche - 500 miliardi in bilancio ogni 
anno non hanno permesso di conseguire uno sviluppo ordinato - Favoriti gli interessi del grande capitale 

Dalla n o s t r a r e d a z i o n e 
PALERMO — Come sta la 
agricoltura? In Italia le sue 
condizioni sono quelle di un 
malato « stazionario ». E in 
Sicilia? Tanti segnali dico
no che c'è un aggravamento. 
Prendiamone uno: la produ
zione lorda vendibile è pas
sata da 606 miliardi a i>4D. 
Non è il caso di s tare alle
gri. L'agricoltura è uno dei 
settori cosiddetti trainanti 
della economia dell'isola. E 
ad esso si rivolge ogni an
no una Tetta tra le più alte 
ffel bilancio della Regione 
(cinquecento miliardi iscrit
ti nell'ultimo documento fi
nanziario). Nonostante que
sta attenzione la crisi ha col
pito l'agricoltura, che pure 
è stata al centro negli ul
timi anni di un non irrile
vante processo di trasfor
mazione. E specialmente in 
determinate zone della Si
cilia. Ma si è trattato gene
ralmente di uno sviluppo 
non coordinato, attuato senza 
il sostegno, indispensabile. 
di una politica che program
masse gli interventi e uti
lizzasse correttamente le ri
sorse. 

Una delle conseguenze è la 
spesa pubblica che ha tenu
to d'accanto le esigenze del
lo .sviluppo e che ha favori
to invece gli interessi delle 
prandi aziende capitalisti
che le quali hanno goduto, e 
possono ancora godere, del
l'appoggio incondizionato del 
governo regionale e dell'as
sessore democristiano che è 
responsabile del settore. Riu
niti per compiere un esame 
dello stato di salute della 
agricoltura siliana. dirigenti 
di partito, amministratori lo
cali. esponenti delle organiz
zazioni di mass.» e del movi
mento cooperativo, hanno 
l'altro ieri discusso a lun
go sui modi e i tempi per 
un rilancio dell'iniziativa |*v 
litica nelle campagne e che 
chiami ad un nuovo e diver
so impegno le forze produt
tive interessate ad un cam
biamento della gestione del
le questioni agricole nella 
regione. 

11n Sicilia — ha detto Vi
to Lo Monaco della segrete
ria regionale, responsabile 
dei problemi dell'agricoltu
ra. che ha tenuto la rela-
7MV\C: le conclusioni sono sta

te tenute dal compagno Luigi 
Conte, vice responsabile del
la sezione agraria nazionale 
— c'è una controffensiva mo
derata e neolilwrista che in
tende frenare il processo del
la programmazione e can
cellare il grande tema stra
tegico della centralità dell' 
agricoltura e del Mezzogior
n o » . 

Il governo siciliano — e 
questo è un fatto — ha una 
serie di gravissime inadem
pienze a suo carico: manca 
il piano attuativo del pro
gramma regionale di svilup-
|x>. non sono stati spesi i 
soldi del piano stralcio del
la legge quadrifoglio per -1 
'78. non ci sono i piani di 
settore. Andando avanti di 
questo passo — e le confer
me vengono dall'atteggiamen
to che il governo manifesta 
all'interno del Comitato re
gionale della programmazio
ne — le condizioni dell'agri
coltura si aggravano, vengo
no mortificate le realtà pro
duttive del mondo contadino. 
e in assenza di una politica 
nuova ci vanno di mezzo non 
solo l'occupazione ma le 
stesse condizioni di vita di 

tutta la regione. 
I comunisti intendono rilan

ciare nell'Isola il movimen
to di massa e la lotta uni
taria. « Questa — ha soste
nuto Lo Monaco — è l'uni
ca condizione per rimettere 
sul binario giusto il treno del
la programmazione ». Già a 
partire da oggi, domenica. 
un primo appuntamento ria
pre il fronte della battaglia: 
fino al 31 ottobre nelle cam
pagne. indette dal PCI ma 
anclte dalla Confcoltivatori. 
si attueranno una serie di 
manifestazioni per i patti a-
grari che vedranno prota
gonisti i piccoli concedenti. 
i coloni e i mezzadri, cioè 
tutto quel vasto fronte mi
nacciato seriamente dalla on
data di sfratti nelle campa
gne. Il secondo appuntamen
to di lotta è quello di gio
vedì Z5 ottobre quando a 
Palermo manifesteranno uni
tariamente. su proposta del
le tre centrali cooperative. 
i giovani delle cooperative. 
Tra queste sono numerose 
quelle elle hanno presentato 
progetti di sfruttamento del
le terre incolte demaniali. 

Anche in questo caso ci si 

trova di fronte a resisten
ze e del mondo agrario « 
del governo regionale. Rifor
ma degli incentivi, l'acces
so al credito, la proroga de
gli elenchi anagrafici e la 
riforma del collocamento. la 
drammatica situazione delle 
zone interne e montane, il 
rapporto tra agricoltura e 
grandi aree metropolitane: 
su questi temi l'iniziativa 
del movimento avrà modo 
di svilupparsi secondo un 
calendario di vertenze ter
ritoriali. Ma al fondo di tut
to resta la necesità di strap
pare al governo della Regio
ne un modo novo di spen
dere in agricoltura. 

L'obiettivo principale è 
una legge che unifichi in un 
solo testo tutti gli interventi 
finanziari e li utilizzi evi
tando sprechi e squilibri. E 
questo è un modo politico 
rilevante per cominciare da 
questo settore una azione di 
rinnovamento profondo che 
interessa tutta la vita della 
Regione e che ha il suo pun
to più alto nell'attuazione 
della riforma amministrati
va che. non a caso, subisce 
le più forti resistenze. 

Le iniziative a sostegno della petizione popolare oggi al Capitol (ore 10,30) 

Un coro di «no» alla tangenziale di Foggia 
Un documento anche dei metalmeccanici e degli alimentaristi UIL - I fautori dell'opera 
colossale si guardano dal compiere riferimenti alla realtà socio-economica del territorio 

Dal nostro corrispondente 
POGGIA - Mentre va allar
gandosi il movimento unitario 
contro la realizzazione dello 
tangenziale, questa mattina il 
comitato promotore illustrerà 
nel corso di una manifestazio
ne che si terrà presso il cine 
ma Capitol (inizio ore 10,30). 
le iniziata e a sostegno del
la raccolta di firme per con 
sentire ni Consiglio connina 
le di promuovere referendum 
su questa colossale, imitile 
opera. 

I metalmeccanici e gli ali
mentaristi della UIL di Foggia. 
in un manifesto pubblico, han 
no preso posizione contro i so
stenitori della tangenziale sot
tolineando la necessità di un 
divergo e corretto utilizzo del
le risorse finanziarie del no
stro paese. Queste risorse de
vono ondare nella direzione 
di produrre ricchezze e non 
opere che alterano l'equili
brio del territorio. I metalmec

canici e gli alimentaristi della 
UIL mettono in evidenza la 
grave crisi economica che tra
vaglia la provincia di Foggia 
** d i e si riflette in maniera 
pesante nel capoluogo dove 
molte fabbriclie sono state co
strette a chiudere per man
canza di finanziamenti. 

Sul piano politico ;ì compa
gno Carlo Ribezzo, segretario 
del Comitato cittadino del 
PCI, in una dichiarazione ha 
illustrato le ragioni per le qua
li i comunisti sono contrari 
alla muraglia cinese. « La co
sa d i e più preoccupa ed im
pressiona — afferma il segre
tario del comitato cittadino 
comunista — sulle ormai noie 
vicende della tangenziale è il 
distacco e l'assenza assoluta 
da parte ci fautori dell'opera 
di un qualsiasi accostamento o 
riferimento alla gravissima si
tuazione socio economica del 
nostro territorio. Si continua 
così, malgrado avvisaglie pre

monitrici. ad usare le risorse 
della collettività senza indiriz
zo alcuno e senza alcuna ga
ranzia clic porti a corregger»» 
le disastrose esperienze del 
passato ed apra , nel contem
po. nuove prospettive di flvi-
lupi>o e di occupazione nella 
nostra provincia ». 

Noi comunisti — continua il 
compagno Ribezzo — ritenia
mo di non essere né i primi 
né gli ultimi a dichiarare e 
documentare l'inutilità della 
opera in quanto si inserisce in 
parallelo al già esistente rac
cordo anulare ell'ANAS. cioè 
su di una strada che se po
tenziata potrà assolvere ad 
una funzione più d i e soddisfa
cente ed aderente ai compiti 
di raccordo nella viabilità cit- | 
tadina. Questo con una spesa I 
di gran lunga inferiore. Secon
do punto rimane quello che 
si tratta di un tracciato per 
le cui caratteristiche (tratti 
di sopraelevata) modifica so

stanziale l'assetto del territo 
rio e vincola nel f inirò una 
espansione anomala della 
città. 

Il dirigente comunista conti
nua soffermandosi brevemen
te su alcune considerazioni 
tecniche come la preclusione 
a qualsiasi sviluppo futuro 
dell 'aeroporto; clic gli svin
coli « saldati coi centri abi
tati sovraccaricano la via
bilità e quindi l'intasamento 
del traffico cittadino sarà ine
vitabile: elio il cosiddetto ver
de attrezzato programmato 
può essere in ogni caso — al 
di là della tangenziale — de
stinato in un prossimo rifaci
mento dello strumento urba
nistico. 

A questo punto dobbiamo da
re ragione — sottolinea Rihez-
zo — a coloro i quali con i 
manifesti si chiedono: e A chi 
serve la tangenziale »? Non ci 
sono misteri a tale proposit 
e noi forniremo — conclude il 

compagno Ri bezzo — prove 
concrete con le quali sarà 
possibile dimostrare che at
torno a questo progetto ci so
no consolidati interessi specu
lativi dì grande portata con 
nomi e cognomi ben individua
bili che non mancheremo di 
rendere i pubblica opinione. 
La nostra azione quindi tcn 
de a sbarrare In strada alla 
rendita fondiaria e di attera. 
anteponendo gli interessi delU 
to l leuhi tà con un proceder*» 
assurdo ed arrogante come è 
dimostrato dall'atteggiamento 
della giunta di centro sinistra 
in Coa>iglio comunale. 

Intorno a questa linea si so
no raccolte forze numerose 
dei vari settori sociali, politi-

j ci e culturali che hanno tro
vato un momento di comune 

I interesse. Sì tratta di sconfig 
gere le vecchie concezioni di 
sperpero delle risorse naziona
li e locali, sconfiggere e sco 
priro gli speculatori, preserva
re e coordinare l'assetto ter
ritoriale ed ecologico, pro
grammare e indirizzare la po
litica dell'edilizia e delle ope 
re pubbliche nell'ambito di un 
reale sviluppo cittadino che 
abbia come riferimento l'allar
gamento della base produttiva 
e l'incremento dell'occupa
zione. 

Roberto Consiglio 
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