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Anticipazioni ufficiose sulla sentenza del la Corte 

La legge sul divorzio e 
pienamente costituzionale 

La decisione — che e di imminente pubblicazione — respinge la questio
ne sollevata dal Tribunale di Siena sulta, presunta non rispondenza 
della legge con tre articoli della Costituzione - Un colpo all'agitazio-

ne antidivorzista - Ribadita 1'autonomia dello Stato 

Conclusa I'Assemblea del Coop - Italia 

La Lega delle 
Cooperative per 
scelte unitarie 

L'infervenfo del'compagno Miana e le conclusion! di 
Spalione - II minisfero del Bilancio indira una confe-

renza nazionale • L'imporfanza della legge sugli 
agrari soffolineafa anche dal dc De Marzi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 28 

La conferenza nazionale sul
la cooperazione, piu volte e 
da tempo ormai richiesta dai 
dirigenti della lega e del mo-
vimento democratico, si fara. 
Lo ha detto il prof. Luciano 
Cafagna, capo di gabinetto del 
Minlstero del Bilancio e del
la Programmazione, nel suo 
intervento svolto alia XXV 
assembles generate del socl 
della Coop-Italia conclusasl 
sabato. II prof. Cafagna che 
parlava a nome del ministro 
Giolitti ha inoltre aggiunto 
che tra gli organi della pro
grammazione e una organiz-
zazione come quella coopera-
tiva deve instaurarsi un nuo-
vo rapporto che preveda fre
quent! consultazionl In ordi-
ne ai maggiorl problemi di 
carattere economico. E' il rl-
conoscimento ufflciale della 
funzione che In questi anni e 
andato assumendo il movi-
mento cooperativo, dlventato 
nel settore della distribuzio-
ne una realta che non pud 
piu essere ignorata. 

Lo stesso riconoscimento e 
venuto da un altro rappresen-
tante del governo, il sen. Fer-
dinando De Marzi, sottosegre-
tario al Lavoro e alia Pre-
videnza Sociale. Dopo aver 
tessuto ampi elogi alia forza 
e alia lniziativa della Coop-
Italia, felice espressione di 
un'organizzazione che gia pe-
sa molto e che giustamente 
si pone il problema di pesare 
ancora di piu in avvenire, il 
sen. De Marzi ha fatto espli-
cito riferimento alia battaglia 
in atto sulle riforme, aspra e 
dura e che ha visto giusta
mente in prima fila anche la 
cooperazione. 

Alcuni risultati sono gia sta
ll ottenuti e De Marzi su tre 
essenzialmente si e intratte-
nuto. 

1) La nuova legislazione 
cooperattvistica. Essa deve es
sere sfruttata appieno ma con 
una visione nuova che con-
senta alle cooperative di svi-
lupparsi ancora di piu su ba-
Si imprenditoriali valtde. 

2) La nuova disciplina del 
commercio. In base a quesla 
legge il settore distributivo e 
considerato dt interesse pub
blico, pertanto la programma-
xione delle nuove strutture 
commerciali deve essere rapi-
damente demandata a Comu-
ni e Regioni. 

3) La nuova legge sui fitti 
agrari. De Marzi che della leg
ge e uno dei padri, non soio 
1'ha difesa con molta forza 
ma ha accusato la cosiddetta 
atampa tecnica e speciahzza-
ta di boicottarla, di diffonde-
re argomentazioni assurde e 
anche ignorant!. Cosa c'entra-
no le cooperative di consumo 
con i fitti agrari? C'entrano e 
De Marzi lo ha dimostrato 
con una argomentazione sul
la quale da tempo stiamo in-
sistendo. Nella battaglia con-
txo il carovita deve realizzar-
ai un collegamento sempre 
piu stretto Ira i due movi-
menti cooperativi che operano 
al consumo e alia produzione, 
in special modo quella agri-
cola. Liberare l'agricoltura di 
una remora quaie la rendi-
ta fondiaria, sviluppare anche 
in quel settore una efficien
ts imprenditorialita a livello 
di aziende contadine coopera
tive o comunque associate, si-
gnifica poter offrire al consu • 
matore un prodotto migliore 
« a buon prezzo. Che e lo 
stesso obiettivo che la coo
perazione di consumo si po
ne attraverso 1'ampia ristrut-
turazione della propria rete di 
vendita e la unificazione del
la politica degli acquisti. 

H discorso del sen. De Mar
zi in verita interessante e po-
lemico nei confront! di ben 
determinati settori politici ed 
economic! Italian!, e stato ri-
preso dal presidente della le
ga Silvio Miana e dal sen. 
Oiullo Spalione che ha con-

. #nso 1 lavorl della assem
bler Nel suo intervento il 
©ompagno Miana ha assicura-
to che il movimento coopera-

• mobllitato contro 1'at-

tacco che destra e moderatl 
portano alia politica delle ri-
forme, soprattutto aU'indo-
mani del voto del 13 giugno. 
La legge dei fitti rusticl, de-
finita fra le piu importanti 
varate dal Parlamento italia-
no in questi ultimi venti an
ni, deve essere applicata. Lo 
stesso rapporto di mezzadria 
va trasformato in affitto a-
grario. Eppoi ci sono le altre 
riforme, quella della casa ad 
esempio che il Senato tarda 
ad approvare a causa delle 
manovre insabbiatrici dei ne-
mici delle riforme. 

Miana ha poi detto che la 
cooperazione ha un ruolo im-
portante da giocare. Vuole es
sere uno dei protagonist! del
lo scontro in atto nel Paese, 
capace com'e di dare delle 
risposte positive a molte que
stion! che oggi si pongono. 
Ma per conquistarsi questo 
ruolo bisogna sviluppare una 
nuova strategla unltaria fra le 
diverse centrall cooperative. 
Bisogna creare una coopera
zione unltaria, che non deve 
essere n6 ideologica n6 par-
titica ma soltanto una forma 
originate di partecipazione dei 
lavoratori. / nostri program-
mi di sviluppo — ha concluso 
Miana — d'ora in poi non po-
tranno che essere unitari. Si 
pensi al Mezzogiorno. alia as-
senza di un tessuto coopera
tivo e a quanta c'e1 da fare. 

II compagno Spalione dal 
canto suo si esoffermato 
principalmente sui problemi 
relativi al rinnovamento del
la rete di vendita. La nuova 
legge sul commercio — egll 
ha detto — e un importante 
strumento per la riforma del
la distribuzione. Ma come sa
ra gestita questa legge? Esl-
stono dei perlcoli real!. Qual-
cuno tenta di accreditare que
sta legge come una sorta di 
ombrello protettivo di quello 
che c'e. sviluppando certo cor* 
porativismo esistente fra i 
dettaglianti. «Noi invece vo-
gliamo strappare dalle mani 
dei gruppi monopolistici la 
bandiera del rinnovamento: il 
loro scopo e profondamcnte 
diverso dal nostron. Portato-
ri di quella bandiera devono 
essere i dettaglianti associati 
e le cooperative, loro e sol
tanto loro. 

Romano Bonifacci 

Non scotta 
la prescrizione 

per i CC 
torturotori 

II pubblico minister© Mario 
Zema ha presentato appello 
contro la sentenza con cui si e 
concluso, cinque giorni fa. il 
processo agli 11 carabinieri 
di Bergamo accusati di avere 
estorto a 26 persone confes
sion! per reati ma! commessi. 

II pubblico ministero ha fat
to ricorso. pero. soltanto con
tro quattro degli imputati con-
dannati, opponendosi alia con-
cessione delle attenuanti lo
ro accordate dal tribunale. I 
quattro carabinieri, ritenuti re-
sponsabili di concorso in vio-
lenza pluriaggravata e per i 
quali il PM ha presentato ap
pello. sono Vittorio Rotelllnl 
e Francesco Montelli (condan-
nati a un anno e un mese di 
recluslone ciascuno) e Salva-
tore Guerrieri e Carmine Pu-
glia (condannati a nove mesi). 

II pubblico ministero non ha 
invece proposto appello con
tro il maggiore Mario Siani 
e il tenente Vincenzo Spor-
tiello. condannati a 3 anni e 
6 mesi di recluslone, e contro 
gll altri 5 carabinieri assolti 
con diverse formule. La deci
sione dell'accusa dl proporre 
appello impedira che ptr tuttl 
e sei i condannati scattl la 
prescrizione per 1 reati com
messi. 

La legge che ha Introdotto 
in Italia il divorzio e perfet-
tamente legittima. Lo ha ri-
badito la Corte costituziona
le dichiarando infondata la 

, questione sollevata dal tribu
nale di Siena, che aveva soste-
nuto un presunto contrasto 
tra la legge Fortuna, Spagno-
li, Baslini e la Costituzione. 

La notlzia della decisione 
presa dai giudici di palazzo 
della Consulta non e ufflcia
le, ma si e appresa da funte 
molto autorevole, tanto che 
anche le agenzie di stampa la 
danno come sicura. 

Si tratta di una decisione 
molto importante non solo 
perche" sgombera subito il 
campo da tutte le viziose e 
contorte argomentazioni soste-
nute dagli antidivorzisti in pro-
posito, ma anche perche* sta-
bilisce alcuni principi in ma
teria di rapporti tra Chiesa 
e Stato. 

Le argomentazioni della Cor
te Costituzionale non sono an
cora note e .Jisognera atten-
dere qualche giorno prima che 
la sentenza venga pubbilcata, 
ma gia alcune voci si sono 
diffuse ed e possibile rico-
struire per sommi capi quan-
to e accaduto a palazzo del
la Consulta. 

Si sa dl certo che la discus-
alone e stata molto vivace e 
che i giudici si sono divisi 
in due blocchl: in questa di-
visione hanno giocato consi-
derazioni di carattere giuridi-
co ed anche preoccupazioni 
circa l'opportunita di una ra-
pida decisione. Tanto che in 
un primo tempo si era dato 
per scontato che la sentenza 
sarebbe stata pubblicata solo 
a settembre. Evidentemente i 
giudici dl palazzo della Con
sulta hanno voluto subito che 
fosse chiaro il loro pensiero 
e che non si giocasse sugli 
equivoci. 

Quali erano i termini della 
questione sottooosta al giu-
dizio dl legittimita? II tribu
nale di Siena aveva sostenu-
to un presunto contrasto tra 
l'articolo 2 della legge sul di
vorzio e gll articoli 7 (rap
porti tra Stato e Chiesa), e 
10 (adeguamento dell'ordina-
mento giuridico italiano alle 
norme di dlritto Intemaziona-
le) e 138 (revisiOne della Co
stituzione e di altre leggi co-
stltuzionali) della legge fon-
damentale dello Stato. 

L'articolo 2 della legge sul 
divorzio dice che nei casi in 
cui il matrimonio sia stato 
celebrato con r;to religloso e 
regolarmente trascritto, 11 giu-
dice. quando esperito inutil-
mente il tentatlvo dl conci* 
liazione accerta che la comu-
nione spirltuale e materiale 
tra i coniugi non pub essere 
mantenuta o ricostituita per 
l'esistenza di una delle cause 
previste daH'articolo 3 (del
la legge stessa). pronuncia la 
cessazione degli effetti civil! 
conseguenti alia trascrizione 
del matrimonio. 

In buona sostanza questo 
articolo applica il divorzio ai 
matrlmom concordatari, cioe 
a quei matrimoni celebrati 
con il rito religioso e poi tra-
scrltti in Italia. Secondo il 
tribunale di Siena l'articolo 2 
rimanendo in vigore il Con-
cordato, era in contrasto con 
la Costituzione. I giudici to-
scani si erano rifatti ad una 
sentenza della C&ssazione la 
quale aveva affermato che 
l'articolo 34 del Concordat© va 
inteso nel senso che ha volu
to riconoscere in Italia il ma
trimonio canonico con il suo 
carattere di indissolubilita. 

LP Corte di Cassazione ave
va anche detto che questo ca
rattere dl indissolubilita non 
potrebbe essere eiiminato su 
lniziativa dello st&to italiano 
in quanto la Costituzione sta-
bilisce che i rapporti tra Ita
lia e Chiesa sono regolati dai 
Patti Lateranensi e che solo 
le modificazioni di tali pat
ti accettate dalle parti non 
richiedono procedimento di re-
visione costituzionale. 

A questo considerazionl. non 
nuove nella polemica antidi
vorzista, il tribunale di Sie
na ne aveva aggiunta un'al-
tra. Aveva detto in sintesi que
sto: impegnandosi a garanti-
re gli effetti civill del matri
monio canonico regolarmen
te trascritto, lo Stato Italia
no si e impegnato a mante-
nere fermi nel tempo questi 
effetti. 

A conclusione di queste ar
gomentazioni i giudici senesi 
averano chiesto che l'articolo 
2 della legge tstitutiva del di
vorzio fosse dichiarato inco-
stituzionale in quanto costi-
tuiva violazione deU'articolo 
della Costituzione in relazio-
ne airartlcolo 34 del Concor-
dato. Questa violazione avreb-
be dovuto essere dichiarata 
anche in relazione agli arti
coli 10 e 138 della Costitu
zione. Questi articoli lmpon-
gono alia Repubblica di ri-
spettare i trattati intemazio-
nali e di ricorrere alio spe-
ciale complesso procedimento 
di revisione della Costituzio
ne quando intenda modifica-
re quesfultima. 

I giudici della Corte Costi
tuzionale hanno invece, evi
dentemente, riconosciute vali-
de le argomentazioni dell'av-
vocatura di Stato che aveva 
sostenuto la completa legitti
mita della legge sul divorzio. 
I rappresentanti dello Stato 
avevano in sintesi detto: tut-
te le argomentazioni del tri
bunale dl Siena cadono di 

1 fronte ad una semplice con-

statazione, cioe che l'articolo 
, 34 del Concordato non ha al-
• tro valore che quello di at
tribute al matrimonio cano
nico i mcdesimi effetti che 
sono, In concreto e in un da
to momento storico, attribui-
tl dallo Stato ai matrimoni ci-
vili. Polche" e Impensabile che 
lo Stato non abbia il potere 
di modificare la disciplina di 
questi ultimi, e ovvlo che an
che la sorte e gli effetti del 
matrimonio concordatario so
no legati al mutare di questa 
disciplina. 

Ora blsognera attendere la 
pubblicazione della sentenza 
per conoscere tutte le argo
mentazioni. Gia da ora per& 
pensiamo sia possibile affer-
mare che si tratta di una de
cisione che avra notevole im 
portanza anche sulle trattati-
ve Der la revisione del con
cordato. 

Paolo Gambescia 

Aprono la stagione sul Tirreno ft»,'S2.\K!: £ 
le venti candidate d'ognl parte d'Europa. E' una notlzia futile? Pud darsi, ma la stagione 
estiva, dal punto di vista turistlco, e fatta anche di fut i l i ta: feste, sagre. canzoni, bellezze 
a concorso non sono per& che I'ultima offensiva in una battaglia fatta di prezzl, dl organlz-
zazione alberghiera, di svlluppo delle attrezzature turistlche 

Grave decisione della Cassazione 

IL FASCISTA CICCIO FRANCO 
SARA RIMESSO IN LIBERTA 

Colpito nel gennaio scorso da ordine di cattura della Procura di Reggio Calabria era stato arrestato a 
Roma il 5 giugno — mentre assisteva a un comizio del MSI — dopo una colluttazione con gli agenti 

Ciccio Franco 

Francesco (detto c Ciccio ») 
Franco, il c sindacalista » del
la CISNAL che fu uno dei 
capi piu oltranzisti dei tumul-
ti di Reggio Calabria, e che, 
in questa sua qualita, com-
mise una serte di gravi rea
ti nel corso dei ripetuti di-
sordini per c Reggio capoluo-
go». sara scarcerato per 
disposizione della Corte di 
Cassazione. lascera perci6 la 
prigione romana di Regina 
Coeli. 

La decisione delta Cassazio
ne — che accoglie un ricor
so dei difensori della «pri
mula nera> di Reggio Cala
bria. awocati Nicola Madia e 
Michele Marchio (entrambi no-
ti esponenti del MSI nella ca
pitate) — e venuta perche 
l'ordine di arresto spiccato 
contro « Ciccio > Franco dalla 
Procura della Repubblica di 
Reggio Calabria sarebbe c il-
Iegittimo ». per < carenza di 
motivazione >. 

E cosi, il caporione fasci-
sta sara di nuovo in giro. Era 
stato arrestato una prima vol-
ta nel settembre del 70 sot-
to l'imputazione di istigazio-
ne a delinquere e di istiga-
zione alia violenza, ma non 
molto tempo dopo. il 22 di-
cembre. era stato rilasciato in-
sieme ad altri ben noti leaders 
della c rivolta ». Nel gennaio 
di quest'anno. alia ripresa dei 

disordini. altro ordine di cat
tura contro di lui. 

A questo punto, perd, c Cic
cio* Franco si era gia na-
scosto, era divehtato «uccel 
di bosco*. E <iiccel dl bo-
sco» era rimasto finb al 5 
giugno scorso, quando, a Ro
ma, in piazza Santi Apostoli, 
fu riconosciuto dagli agenti 
della squadra politica della 
questura di Roma, mentre as
sisteva, circondato da un grup-
po di teppisti. ad un comi
zio del MSI. Venne tratto in 
arresto dopo un'aspra collut
tazione (i € camerati » cerca-
rono di impedirne la cattu
ra), nel corso della quale un 
funzionario dell'ufficio politi
co della questura, il dott. Im-
prota, colpito al volto (dai 
Franco stesso). dovette esse
re accompagnato all'ospedale. 
dove fu ritenuto guaribile in 
7 giorni. Nessuno ha ancora 
saputo dire chi esattamente 
— da gennaio a giugno — 
ha tenuto nascosto a Roma 
il latitante. 

Ancora una volta. c Ciccio > 
Franco sembra essersela cava-
ta a buon mercato: con a poe
na 23 giorni di galera. 

Nella notte fra il 5 e il 6 
settembre '70. due potenti ca-
riche di tritolo vennero fatte 
esplodere davanti alle abita-
zioni di due consiglieri regio
nal! di Reggio Calabria. Per 

puro caso non fu una strage. 
Ebbene: pochi giorni dopo, 
c Ciccio * Franco, in un'inter-
vista rilasciata a un giornale 
del Nord, si rammarico espli-
citamente che le bombe non 
avessero « colto nel segno *. 
cioe che non avessero mietu-
to vittime. Per una * sottile * 
questione di interpretazione 
— la Procura della Repub
blica di Reggio Calabria non 
avrebbe c sufficientemente * 
specificato le ragioni per cui 
la cattura del Franco si ren-
deva necessaria, sostiene la 
Cassazione — un personaggio 
del genere tornera libero. 

Inaugurafo 
un complesso idrico 

ai confine tra 
IURSS e I'lran 

BACU'. 28 
Mikhail Efremov. vice presi

dente del Consiglio dei ministri 
deirURSS, e Safi Asfia. vice 
presidente dei ministri dell'Iran 
hanno inaugurato solennemente 
oggi il complesso idrotecnico 
del fiume Arak. che scorre al 
confine fra i due paesi. Esso 
impedira stabilmenle le distrut-
tive piene primaverili e le sic-
cita estive nelle regioni confi-
narie fra I'lran e l'Azerbaigian 
sovietico. 

Concluso a Livorno il Congresso della FITA 

I trasportatori artigiani 
scelgono l'associazionismo 

Sottolineata I'urgenza di una profonda riforma del settore - La 
relazione di Feliziani - I lavori conclusi dal compagno Giachini 

Dal Mstro hmato 
LTVORNO. 28. 

L'esigenza di considerare il 
trasporto merci come servizio 
sociale. la necessita di affron-
tarlo in modo globale. sia nel 
quadro dcH'assetto del terri-
torio. della viabilita. dei porti. 
sia per quanto riguarda il su-
peramento di una serie di in-
termediazioni speculative, pun-
tando sulFassociazionismo e 
sulla cooperazione. sono stati i 
moti\i fondamentali del secon-
to congresso nazionale della 
Federazione italiana trasporta
tori artigiani (FTTA) svoltosi a 
Livorno present! delegati da 
tutta Italia, ronorevole Bastia-
nelli. segretario nazionale della 
Confederazione nazionale dell'ar-
tigianato e il presidente onore-
vole Gelmini. che ha sottoli-
neato con forza I'urgenza di una 
profonda riforma del settore, di 
dare concreti e ampi poteri alia 
Regione. di stabilire un profon-
do collegamento fra questa e 
altre forme. II congresso — 
aperto da una relazione del se
gretario della FITA Feliziani e 
concluso dal suo presidente 
onorevole Giachini — ha regi
strar un fatto di grande im-
portanza con 1'approvazione del 

protocollo di accordo per la 
costituzione della confederazio
ne intemazionale del trasporto 
il cui presidente Magnaval ha 
portato il saluto al congresso. 
cosi come ha fatto il delegato 
belga Vestraete. 

Gli obiettivi che hanno rap-
presentato il nuclco centrale 
della relazione di Feliziani. dei 
numerosi inlerventi e delle con-
clusioni dcll'ooorevole Giachini. 
nel quadro di una profonda ri
forma del settore dei trasporti, 
riguardano la istituzione del-
1'albo. la - tariffa obbligatoria. 
1'aumento dei pesi e delle di-
mensioni degli autocarri. una 
nuova disciplina per le agenzie, 
corrieri e spedizionieri. 1'alleg-
gerimento del carico nscale e 
tributario. lo sviluppo dell'as-
sociazionismo economico. una 
politica creditizia che agevoli 
i piccoli e medi autotrasporta-
tori. la pensione a sessanta 
anni. Sono obiettivi — si e detto 
— che. dopo la discussione nella 
commissione ministeriale Cen-
gherle debbono ora essere tra-
sferiti senza indugio al governo 
e subito dopo ai due rami del 
Parlamento per divenire legge 
dello Stato. poiche i trasporta
tori non sono disposti ad ac-
cettare altri rinvii. 

La relazione e lo stesso inter

vento deironorevole Gelmini. 
oltre agli altri che hanno par-
lato. hanno sottolineato come 
il trasporto sia uno dei nodi cen 
trali da scicgliere neH'interesse 
della collettivita. Per questo 
— si e detto ancora — occorre 
correggere I'abnorme sviluppo 
delle autostrade. rivendicando 
una politica urbanistica e del 
territorio organica e unitaria e 
strutture adeguate alia prospet-
tiva di un traffico autostradale 
che. per il 1980. prevede un 
raddoppio delle merci traspor-
tate. una quadruplicazione del 
traffico passeggeri e il rad
doppio del traffico interno. 

La discusiione ha quindi af-
.frontato i problemi del rappor
to strada-rotaia, del trasporto 
aereo e dei porti. che rappre-
sentano una strozzatura da su-
perare. 

II congresso ha quindi af fron
tato il problema dell'associazio-
nismo, condizione per avere po
tere contrattuale verso lo Stato. 
verso le grandi societa petroli-
fere e i grandi monopoli e con
tro rintermediazione speculati-
va. Occorre per questo costi-
tuire organism! ecooomici con 
personalita giuridica e capa-
cita tecnico-economico-organizza-
tiva, superando una fase pri-
mordiale verso una cooperazione 

per settori con strutture effi
cients capaci di coprire una 
rete di rapporti provincial!, re-
gionali. nazionali. 

Concludendo il congresso. il 
compagno Giachini ha sottoli
neato l'esigenza di unire alia 
capacita di lotta quella di una 
distribuzione delle energie per 
un combattimento aspro c lun-
go; un combattimento che si 
colloca nel quadro piu generate 
della battaglia per le riforme 
per le quali e necessario trovare 
un ampio collegamento con le 
masse popolari e gli altri la
voratori. individuando tutti i 
motivi che possono unire e ri-
cercando alleanze per realizzare 
gli obiettivi posti e al fine di 
contrastare efficacemente il 
tentativo di quelle forze che 
non esitano a ricorrere anche 
all'eversione per tomare indie-
tro dai pur timidi inizi rifor-
matori. Per questo — ha af
fermato Giachini — e neces
sario il pieno sviluppo della 
forza contrattuale fondata sul 
rafforzamento della coscienza 
sindacale e suirassociazionismo 
ed e necessario battersi per fare 
avere alia regione pienezza di 
potere. 

Renzo Ctssigoli 

Ripreso in pieno I'afflusso dopo le piogge 

ARC0BALEN0 
sul turismo 

nelP Adriatico 
Molti alberghi hanno gia esposto il «tutto esau-
rito» - Decuplicate in certi casi le richieste 

Le navi bianche e i nomadi 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. giugno. 

Apertura della «stagione » 
In tono minore quest'anno 
in Adriatico. Un po' per 11 
tempo avverso: sino a po
chi giorni fa sciroccate e pio-
vaschi hanno imperversato su 
tutta la riviera. Un po' per 
la preoccupazione di un dra-
stlco calo degli arrivl dei tu-
ristl stranieri. Ha impresslo-
nato. ad esempio, un titolo 
di prima pagina de // Resto 
del Carlino: «Allarme sul-
l'Adrlatlco. I turlstl non arri-
vano». Che timori eslstesse-
ro non e da negarlo. Ma il 
quotidiano bolognese (milio-
ni d'italiani si acclngevano a 
votare il 13 giugno) aveva 
un suo preciso obiettivo e lo 
rivelava, perslno troppo sco-
pertamente. nell'articolo: ad-
debitare ogni avversita agli 
scioperi di categoria, al mo
vimento sindacale e politico 
per le riforme. La situazione 
italiana avrebbe. insomma 
spaventato gli stranieri spin-
gendoli a scegliere altri lidi. 

Ora le spiagge adriatiche 
sono affollate. Molti alberghi 
— nonostante la bassa sta
gione — hanno esposto il tut-
to esaurito. Citiamo il caso 
di Numana, una delle piu 
belle locallta della riviera del 
Conero. Da Gabicce appren-
diamo che nel mese dl mag-
gio rispetto all'anno scorso il 
numero degli « arrivi» sia Ita
lian! che stranieri b Uevemen-
te aumentato. Abbiamo tele-
fonato ad Enti del Turismo 
e ad Aziende di Soggiorno. 
Complessivamente c'e un riaf-
fiorare della fiducia: ad esem
pio. varl organism! turistici 
hanno visto decuplicate le 
richieste d'informazione. Che 
queste si traducano tutte In 
soggiorni e improbabile. Co
munque, e un buon sintomo. 

Insomma dalla iniziale bar-
riera di nub! il sole — an
che In senso metaforico — 
sta sbucando fuori. 

Con cI6 non vogliamo dire 
che il settore turistico adria
tico abbia raggiunto una 
completa serenita. Alia fine 
di giugno e molto difficile 
fare responsabili anticipazio
ni sull'andamento ' dl - una 
«stagione» che qui si esau-
risce fra gli ultimi di settem
bre ed I primi dl ottobre. 
Una previsione in linea di 
massima pu6 essere tentata: 
forse aumentera I'afflusso dei 
turisti Italian! e si verifiche-
ra non certamente un'asce-
sa di quelli stranieri. 

Prevision! a parte, numero
si e complessi problemi si 
ergono di fronte al lurlsmo 
in Adriatico, problem! dalla 
cui soluzione dipende la con-
tinuazione della tendenza al
io sviluppo: un fenomeno che 
ha raggiunto gli anni scorsi 
indlci straordinari fra Roma-
gna e Marche. VI sono da 
fronteggiare alcuni dati incon-
trovertibili: il gusto dello spo-
stamento, del turismo noma-
de. della scoperta dl nuove 
locallta. anche straniere. 

A questo proposito da ln-
dicare la crescente o presa» 
pure in Italia delle agenzie 
di viaggio. Ma facciamo un 
caso degno di citazlone an
che dal punto di vista della 
informazione sull'attivita turl-
stica 1971: l'anno scorso le 
navi bianche (italiane e stra
niere), cioe. le navi turisti-
che da e per la Jugoslavia, 
la Grecia. Cipro hanno ga-
rantito al porto di Ancona 
— solo nel giro dell'estate — 
un movimento passeggeri che 
ha sfiorato la quota delle 
200 mila unlta, Quest'anno ta
le movimento e in via di ul-
teriore accentuazlone. Anzl. 
la rete dei coliegamentl ma-
ritUmi si e irrobustita: fra 
Pescara e Spalato dal mese 
di maggio e entrato in fun-
izone la nuova nave traghet-
to «TizIano» delle Linee Ma-
rittime deirAdriatico. Un'in-
tensificazlone dei servlz!. so-
pratutto neH'Adriatico setten-
trionale, quest'anno e stata 
realizzata anche da parte del
la Jugoslavia. 

Inutile dire che — stretta-
mente collegata al turismo 
nomade. al rifiuto da parte 
dl molti gruppi di una scel-
ta pluriennale di una stessa 
localita balneare — emerge 
con notevole forra la concor-
renza di altri paes! sopra-
tutto mediterranei. Quest'ulti-
mi dopotutto non fanno che 
i loro interessi. Persino net 
tedeschi vlene scemando la 
particolare e ventennale pre-
dilezione per le spiagge ro-
magnole! 

In questa situazione come 
fare per mantenere alia rivie
ra Adriatic* — owiamente 
non facciamo un discorso 
contingente. ma sopratutto di 
prospettiva — la sua princi-
pale caratteristica. quella del 
• turismo di massa» Inten-
dendo per esso la quantita 
de! villeggiantl. la loro estra-
zlone sociale (ceto medio. Im-
plegati. ed anche operal, so
pratutto stranieri)? 

Nelle sole Marche II setto
re occupa (sia pur stagional-
mente) 25 mila persone ed 
ha un fatturato di 76 miliar-
di: una debacle nel turismo, 
In una regione come questa, 
significherebbe anche una 
dibacle economics. Ma venia-
mo alle cose da fare. Final-
mente fra gll operator! e gli 
organism! turistici si solleva-
no alcune eslgenze viull: la 
difesa del prezzl ad un li
vello raglonevole tramite l'as
sociazionismo fra gli alber-
gatorl, la difesa della natu-
ra gi i gravemente pregiudica-

ta (ora si grida di porre fi
ne alio « assassmln » del Mon
te Conero, una delle piu in-
cantevoli localita adriatiche. 
quando. fino a poco tempo 
addietro. si levava solo I'm-
dignata protesta del nostro 
giornale). Pintegrazione fra 
mare ed entroterra anche 
con la creazlone di villaggi 
residenziali sulle colline (clo 
alleggerirebbe la diffusiono 
masslccia degli implant! sul
le spiagge. rivitalizzerebbe i 
centri internl e farebbe soo-
prire al turisti tesorl artisti-
ci. storici e paesagglsticl). 

Si dimostra. inflne, co. 
scienza dell' Importanza del 
ruolo delle Regioni: si chie-
de un'azlone di coordinamen-
to. interventi. piani di svi
luppo turistico. 

Ormai la «stagione» 1971 
si avvla verso II suo pieno 
svoleimento: in oeni centro 
deH'Adriatico si annunciano 
feste. spetticoli. sagre Sono 
iniziative da continuare. Ma 
anche nella sarabinda fe-
stafola non vanno dimentica-
ti e rinviati I problemi dl 
fondo che attendono soluzio
ne. Facciamo pure gll scon-
giuri per le allarmlstiche pro-
fezie de 11 resto del Carli
no. Ma evitiamo di far tro
vare il turismo dell'Adriatico. 
aU'improvviso. sotto una doc-
cia fredda. 

w. m. 

Vi sono critiche 

al sistema d'appalto 

Per TAnas 
il giudice 
esamina 
i verbali 

parlamentdri 
Non e stato interrogato ieri 

mattina il quarto accusato per 
lo scandalo degli appalti 
ANAS truccatl. 1'Ispettore ge-
nerale, ora In pensione. Fran
co Salocchi. 

Tutti I cronisti erano con-
vinti, e di conseguenza tutti 
1 giornali avevano scritto, che 
ieri mattina il giudice istrut-
tore Antonio Alibrandi avreb
be completato questa prima 
fase della sua indagine con 11 
quarto lnterrogatorio. Si di-
ceva anche negli ambient! 
giudizlari che successivamen-
te il magistrate avrebbe co-
minciato l'analis! delle poslzio-
ni dei 15 funzlonar!. tra i 
quali alcuni del ministero dei 
Lavori pubbllci. attualmente 
Indlziati di reato. 

Invece ieri e venuta una 
smentita a queste voci. Eviden
temente le informazioni non 
erano tutte esatte. Ora si di
ce che l'interrogatorlo avver-
ra alia fine della settimana. 
Ma e certo che mercoledl ei 
saranno delle novita. Novlta 
che si possono essenzialmente 
riassumere nella posizione che 
adottera il pubblico ministero 
di fronte all'attacco della di
fesa che ha ecceplto la nulll-
ta degli atti istruttori. 

Come si rlcordera prima che 
iniziasse l'interrogatorio del 
direttore generale Ennio Chia-
tante i suoi legal! avevano 
presentato una istanza nella 
quale si diceva: 1) devono es
sere dichiarati nulli tutti gli 
atti perche agli accusati non 
sono stati notificati gli awlii 
di procedimento non appena h 
stata aperta 1'inchlesta: e co
si non si sono potuti difen-
dere e sono stati sentiti al
cuni testimoni senza che fos-
sero present! i difensori. 2) Se
condo voci attendibili la mag-
gior fonte dl prova per 1'ac-
cusa sarebbe costituita da una 
serie di registrazioni telefoni-
che, in parte autorizzate dal 
PM e in parte raccolte da un 
privato. un certo slgnor Pon-
tedera che avrebbe cosi dato 
Inizio aU'inchiesta. Le regi
strazioni telefonlche, dicono 1 
difensori di Chiatante, sono 
incostituzionali e quindi biso
gna sospendere 1'inchiesta e 
rinviare gli atti alia Corte 
Costituzionale. 

Ora si da per scontato ne 
gli ambient! gludiziari che II 
dottor Plotino si opporra ad 
entrambe le richieste della 
difesa per una serie dl mo 
tivi alcuni dei quali non stret-
tamente giuridici. ma di op 
portunitA. Sosterra infatti che 
accogliendo l'istanza degli av-
vocati si Insabbiera 1'inchiesta. 

E* certo comunque che In 
ogni caso 1'indagine della ma-
gistratura segnera il passo-
e impeasabile InfatU che nel 
caso il giudice istruttore re 
spinga le richieste della di
fesa questa non rlcorra In Ap 
pello e po! eventualmente in 
Cassazione. 

Negli ambient! giudizlari poi 
si e sparsa la voce che gli 
inquirenti prenderanno in esa-
me immediatamente I resc-
contl di alcune sedute della 
Camera del deputati durante 
le quali si e discusso proprio 
degli appalti Anas e del siste
ma usato dall'azienda per la 
assegnazione dei lavori. In 
quelle occasion! furono Infatti 
sottolineate numerose gravi 
lacune delle dlsposizlon! am 
ministrative e giuridiohe sul
le aste. 
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