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Dopo il tragico episodio 
nel careere di Trieste 

Le prigioni 
dei minori 

Lo stafo aftuale delle leggi per i ragazzi che com-
mettono un'infrazione al Codice penale - Come in-
terrompere, attraverso il decenframento regiona-
le, il circuito chiuso della assisfenza-repressione 

Quanto e avvenuto rc-
centemenle nel careere di 
Trieste, con la tragica con-
seguenza della morte di due 
detenuti minorenni, ha sol-
levato la solita ondata di de-
plorazione dei benpensanti. 
Attraverso i loro organi di 
stampa abbiamo appreso 
che tali episodi non dovreb-
bero accadere, che bisogna 
dare maggior potere ai fun-
zionari direttivi degli isti-
tuti di pena (Corriere della 
sera), che non sempre la car-
cerazione e necessaria (La 
Stampa). 

Tutti indistintamente que
sti giornali invocano come 
panacea la riforma carcera-
ria, che il centro-sinistra 
aveva promesso e che non 
ha portato a termine senza 
motivi plausibili: perche e 
una riforma che tutto som-
mato costerebbe poco, di-
mostrerebbe che siamo un 
paese civile, non trovereb-
be ostacoli nell'opposizione; 
servirebbe almeno a oliare 
questo pezzo di ingranaggio, 
anch'esso momentaneamen-
te inceppato, sia pure per 
la cattiva condotta dei de
tenuti . E tra le righe si leg-
ge che siamo di fronte a un 
ennesimo riflesso delle lot-
te del '68-'69, che la colpa e 
tutta degli scioperi e degli 
slogans studenteschi contro 
l'autoritarismo. 

In definitiva si ripe;te la 
stessa distorsione di giudi-
zio che viene sistematica-
mente compiuta nei con-
fronti del Mezzogiorno e 
delle sacche di arretratezza 
nel resto d'ltalia, presentati 
come temporanei malaugu-
rati episodi che turbano il 
corso dello sviluppo capita-
listico e non come una co-
stante collegata strettamen-
te col processo stesso. L'il-
lusione che sia possibile 
correggere tali scompensi 
economici elargendo ora 
una mancia ora un prov-
vedimento settoriale, diven-
ta ferma fiducia che l'at-
tuale gestione del potere 
sia in grado di risolvere 
equamente i problemi rela-
tivi airistruzione, alia sicu-
rezza sociale, alia giustizia. 
E invece anche il concreto 
esereizio delle liberta bor-
ghesi — perche di questo 
si tratta — viene meno 
quando l'appropriazione pri-
vata e la disuguaglianza eco-
nomica restano il cardine 
delta societa. 

Problemi che richiedono 
uno stretto legame di so-
lidarieta tra i cittadini, un 
uso diverso del potere, mo
di di intervento nuovi da 
parte della collettivita, 
creano obbligatoriamente 
delle forti resistenze in chi 
nulla vuole modificare del-
l'assetto sociale o almeno 
nulla che comport: dei co-
sti per la classc dirigente. 
Come osserva Ralph Mili-
band, « il principalc proble-
ma posto dai regimi di ti-
po occidentale e quello di 
valutare per quanto tempo 
ancora le strtitture democra-
tico-borghesi potranno con-
tinuarc a essere compatibi-
li con le esigenze e i fini 
del capitalismo maturo »: se 
le contraddizioni economi-
che, sociali e politiche por-
tano a forme di autoritari-
smo conservatore, spetta ai 
movimenti operai c sociali
st! espandere gli aspetti de
mocratic! delle societa capi-
talistiche e «sono sempre 
stati essi che. per necessi
ty, hanno difeso con mag-
giore accanimento le liber
ta civili e politiche contro 
violazioni dirctte soprattut-
to a' colpirli e a colpire la 
loro capacita di agire come 
i t rumcnti di contropres-
•ione >. 

Quali applicazioni ha que-
•to discorso nel settore del 
diritto minorile? E' possibi
le individuarc degli « obiet-
tivi intermedi » che non sia-
ao controproducenti? 

In una pubblicazione del 
1842 — risalendo indietro 
nel tempo, tanto per avere 
an punto di riferimento — 
• proposito degli istituti di 
pubblica carita e istruzio-
ne primaria e delle prigioni 
a Roma, i bisogni della sus-
ffistenza, dcll'istruzionc e 
dell'cducazione correttiva 
vengono unificati per il » po-
vero» in un solo circuito; 
a gia si auspica la famosa 
« riforma penitenziaria », 

La leggc fascista del 1934. 
istitutiva del tribunale per 
i minorenni, aggiungcva al
ia dimensione caruativa pre-
csistente un taglio positivi-
etico di difesa sociale, nel-
Tintcnto di indiviiuare il 
piu precoccmente possibile 
i minori pcricolosi c « biso-
gnevoli di corrcz.one mora
le ». Lc successive modifi-
che della leggc del '34, in-
troducendo strumonti piu 
moderni di esame della pcr-
eonalita, non faccvann che 
ei l t rgare di fatto la sfcra di 

intervento e di controllo da 
parte di strtitture autorita-
rie, fino a includere qua-
lunque forma di inadegua-
tezza pedagogica o di caren-
za affettiva. 

Si arriva cosl al disegno 
di legge (Gava) n. 2040 che 
vuole istituire una direzio-
ne generale minorile pres-
so il ministero della Giusti
zia, visto « il fortissimo svi
luppo delle misure rieduca-
tive » e il parallelo « ridur-
si a proporzioni minime la 
esecuzione penale ». Cioe in 
pratica si dice: siamo dispo-
sti a separaVe i minori dagli 
adulti a patto di accentrare 
in un organo autoritario tut
ti i compiti di controllo e 
di indirizzo sulla politica 
dei giovani, soprattutto se 
irregolari o bisognosi, in no-
me di una prevenzione cosi 
allargata che non si sa piu 
dove comincia e dove fini-
sce. 

II prohlema va a mio av-
viso esattamente rovesciato: 
non si tratta di attirare nel-
la competenza amministrati-
va dei tribunali tutti quei 
ragazzi che non corrispon-
dono a un modello, ma di 
creare servizi sociali di ba
se, comuni per tutta la po-
polazione, capaci di fornire 
anche prestazioni specializ-
zate. Interrompere quindi, 
attraverso il deccntramento 
regionale, il circuito chiuso 
delPassistenza - repressione 
per alcune categorie, e da
re luogo a gestioni democra-
tiche dei servizi stessi. sen
za deleghe nc ai tecnici ne 
ai vari ministeri piu o me
no autoritari. 

In attesa della depenaliz-
zazione — di cui tanto si 
parla, ma che presenta non 
pochi problemi — restano 
all'amministrazione peniten
ziaria solo i minori che com-
mettono un'infrazione al co-
dice penale. Essi hanno un 
tribunale per loro dai 14 
ai 18 anni, - ma sono sotto-
posti alio stesso codice Roc-
co che da gran tempo dc~ 
vrebbe essere riformato an
che per gli adulti. Hanno al-
cuni benefici particolari, 
come la riduzione della pe
na di un terzo, il perdono 
giudiziale, nor me diverse 
per la sospensione e la li-
berazione condizionale. ma 
in snstanza la loro esperien-
za del processo e della de-
tenzione non differisce mol-
to da quella degli adulti. 
Una situazione di scontrn 
con certe regole etiche o 
giuridiche, che potrebbe tra-
sformarsi in una occasione 
di apprendimento e di ma-
turazione, rischia V. piu del
le volte di diventare deter-
minante in modo negativo 
per la vita futura. 

Lo stesso Consiglio supe-
riore della magistratura, 
nella sua relazione del 1971, 
chiedc per i minori la non 
automaticita del mandato di 
cattura. la non applicazione 
del regolamento degli isti
tuti di prevenzione e pena, 
la presenza di un personate 
spccializzato e non militare. 
Laddove lo stesso disegno 
di legge n. 284 (Gonella-
Colombo) lascia ancora in-
tatta la norma (art. 30) per 
cui i < minori degli anni 
18 in stato di custodia pre-
ventiva possono essere de-
stinati a uno stabilimcnto 
di custodia preventiva per 
adulti quando, per il loro 
comportamento, risultano 
particolarmente pericolosi o 
inadattati alio speciale re
gime attuato negli istituti 
d: cui al'articolo 28». 

Attualmente su 27.000 de-
nunriati. oltre il 70°o dei 
quali per reati contro il pa-
trimonio c spesso coimputa-
ti con maggiorenni, una per-
rentuale di appena il 15°o 
entra in sczioni di custodia 
preventiva formalmcnte spe-
ciali per minorenni. Quello 
che li aspetta e noto. Awie-
nc cosi che minori il piu 
delle volte conformist! e in
dividualistic!. espressione 
piu di quanto non si creda 
della «maggioranza silen-
7iosa » o per lo meno desi-
derosa delle stesse mete, si 
trovano davanti a un muro 
in tutti i sensi. 

Senza la minima possibi-
ltta di contare. non hanno 
alcuna possibilita di form a r-
si una coscienza sociale. Di 
fronte a una struttura mo-
nolitica, gerarchizrata e vcr-
ticale nicnte li aiuta a sea-
ricare la propria angoscia o 
anche a usarc in modo co-
strutti%*o raggressivita- Se 
all'interno di tali istituzioni 
vi fosscro piu vor-i ad avere 
un potere reale — introdu-
cendo ad csempio organi re
gional! per quanto riguarda 
sanita, lavoro, scuola — il 
singolo minorc avrebbc hen 
magsiori probabilita di ave
re un'espericnza che favori-
sca la sua formazione demo-
cratica. 

Marisa Pittaluga 

RIMINI 
Una metropoli d'estate per le masse griunte da ogni parte d'Europa 

I maoli deHurismo 
Prezzi ineguagliabili, attrezzature confortevoli, trattamento familiare: la ricetta del successo 
La riviera «che si e fatta da se» con I'impegno di tutta la popolazione e degli amministra-
tori — I protagonisti parlano della realta di oggi e delle prospettive per il futuro — Non 
un'isola per vacanze di lusso, ma un'ospitalita da estendere sempre piu ai lavoratori 

GLI SCACCHI VIVENTI Mentre stringono i tempi della sfida tra 
I due campioni Fischer e Spassky, I'on-
data di popolarita che il gioco ha susci-

tato si manifesta nei modi piu singolari. A Laugarvatni, in Islanda, sono stati organizzati 
gli «scacchi viventi », ragazzi e ragazze che fungono da «pezzi > sulla gigantesca scac-
chiera preparata nel parco. I giocatori sono i gran maestri Fridrik Olafsson, islandese, e 
Bent Larsen, danese. 

Dal nostro inviato 
RIMINI, agosto 

Riviera Ligure, Costa amal-
fitana, Tnormina, Versilia e 
,J!U recentemente, /a Costa 
Smenlda in Sardegna; poi 
il turismo dilettantesco e spe-
culativo nato un po" ovunque 
nel centro - sud sulla scla 
del clientelismi e infine la ca-
lata del grande capitale mono-
polistico (la «Valtur» della 
FIAT o i «Club mediter-
ranees» dei Rotschild). In 
questa mappa del filoni turi-
stici italinni, la costiera adria-
tica si isola, fa caso a se. E 
Rimini e il centro e il nodo 
piu indicativo per mettere a 
fuoco queila originalita. 

Una costiera che si e « fat
ta da tola». Nel dopoguerra, 
mi raccontano a Rimini, li 
ohiamavano quelli del «turi
smo con cartoccio». «Che 
vuoi, mi d i e 11 compagno 
Baldinmi ac.^essore al Comu-
ne, noi usci\amo dalla Resi-
stenza. anzi a quell'epoca ci 
sentivimo dentro il potere 
repubblicano e quindi pensa-
vamo gia che l'ltalia sarebbe 
rapidamente cambiata e che 
le vacanze non le avrebbero 
fatte piu soltanto i ricchi, ma 
anche la gente comune ». 

E cosl venne lanciata la 
operazione Rimini sulla for
mula: «In'.ziativa privata e 
potere oubblico, piccoli 1m-
prenditori turistici e Co
mune » Nacquero da ogni vil-
letta e da ogni casetta fino 
ai complessi piu grandi, i 
1500 fra hotels e pensioni del 
solo Comune di Rimini. Aiu-
tando i singoli e impedendo 
1'intervcnto mononolistico. e 
sorta una villeggiatura singo-
lare. particolare. che e piaciu-
ta. piii di ogni altra a que-
gli italiani e a quegli europei 
che sono andati in vacanza 
per la prima volta quindici. 
died, cinque anni fa. O que-
st'anno Ogni pensione una 
famiglia; ogni famiglia una 
estate di sacrifici incredibili 
e di guadagni spesso mode-
sti. E prezzi, soprattutto, prez
zi quasi ridicoli. 

Si pud stare a pensione 
completa con 2400 lire al 
giorno In maggio. glugno e 
settembre; in luglio e agosto 
si paga al massimo 3500 
lire in pensioni tranquille, a 
trenta-quaranta metri dai ma
re, in mezzo a vialetti di 
oleandri e con l'lllusione di 
una folle mondanita data da 
quel lungomare tutto pieno 
di luci e negozi fino alle due 
di notte. A Forte dei Marmi, 
con quelle clfre, si fa la pri
ma colazione. 

UEuromarket 
Per capire pero luci e om

bre del «fenomeno >> Rimi
ni occorre andare a vedere 
da vicino il mosaico di que
sto tipo di villeggiatura: al-
bergatori, gestori di pensio
ni, villeggianti. responsabili 
comunih e regionali. 

PENSIONE «SAVINIn — 
Guido Savini faceva il ferro-
viere, il padre era artigiano. 
Ecco un :.' operatore turisti-
co» tipico di Rimini. La ca
setta che aveva messo su il 
padre con le sue mani, di-
venta pensioncina nel 1955. 
Un mutuo (interessi da stroz-
zinl, fra 1'8 e il 10 per cento) 
e nasce una villetta a fianco. 
In tutto sono 34 stanze con 
cento presenze in media du
rante i due mesi e mezzo di 
lavoro. Si pagano 2400 lire al 
giorno In giugno. 3100 in lu
glio. 3400 in agosto. 2400 in 
settembre: sempre stanze con 
bagno. 

Sono tre fratelli. i proprie-
tari, e lavorano in sette (ci 
sono le due mogli. una so-
rella. un cognato). Tre i di-
pendenti: 160 mila lire al me-
se piu vitto. alloggio e contri-
buti come mi dice Guido Sa
vini. Ci guadagnano? Dicia-
mo abbastanza per vivere il 
resto dell'nnno — lui, i fra
telli e le mogh — con l'aiuto 
della pensione di ferroviere 
e qualche lavoro artigiano 
(fatto ancora sulla vecchia 
incudine paterna che sta In 
cantina). I Savini hanno una 

Varato il nuovo progetto di sistemazione urbanistica 

VARSAVIA, CAPITALE VERDE 
Negli anni 80 la citta avra la forma di Stella, con giardini e parchi digradanti dai centro alia campagna - Previsti quattor-
dici metri quadratl di alberi a testa -1 rischi che si vogliono evitare, dopo I'impetuosa crescita raggiunta - La rete dei trasporti 

Dal nostro corrispondeute 
VARSAVIA. agosto 

La Vr.rsavia di domanl, 
quella dcgl: anni '80. avra. la 
forma ti' una stella: un cen
tro - quello attuale — dai 
quale s* dipartiranno come 
tante Lrrfitia i diversi quar-
tien. aMuncandosi \erso la 
canpaT-ia circostante; fra lo 
uno e l'&!trc braccio, dei cu-
nei c\ *.erde che raggiunge-
ranno qua?; i! cuore stesso 
della c:tta E' la concezione di 
«citta apcrta», come ce la 
illuslra l'architetto Juliusz 
Wilslii, responsabile dell'uffi-
cio che ne elabora il oro-
getto. 

Si tratta del punto d'appro 
do d* una Iun<ra discussione. 
durata cltre un quarto di se-
co!o. e che ha visto nasce-
re e cadere successive elabo-
razioni. Nelle sue linee gene • 
raii. quest" piano nprende in 
definit'va il primo progetto 
ors?an.co di sistemazione ur-
bamslica della citta di Var-
savia e della regione circo
stante. 

Servizi 
sociali 

Qual pnmt progetto risali-
va ai M.V46, ed era gia !m-
postato .cecondo quc->tc siran 
di direttnci della salvaguar-
dia del verde e del decen-
trame;ito dei servizi c dei po-
sti d lavoro In teona, il fat 
to st«..-so che la citta doves 
se essere ricostruita pratica 
mente da zero favoriva una 
ngorosa reahzzazione dl un 
prec.so pi&no urbanistico. In 
pratica, lesigenza dl costrul-
re il piu possibile e il piu 
rapidamente possibile, uttllz-
zando al massimo le nuove 

insta.la/.ioni industrial!, i ri-
^ostruit- irtrvizi sociali, i n-
pristinati mezzi di comunica-
zione ha portato a soluzioni 
affrettate e parziali: le lunghe 
«bracc;a» si sono accorciate 
ed ailarsr.te. la citta ha fini-
to per assumere un no' le 
narat*er:st:che di citta clrco-
scritta e a! tempo stesso for-
tem^nre attrattiva nei con-
fronti di una popolazione pe-
nferiia, che sempre piu ten-
deva a pravitare verso un cen
tro cip.ire di off lire lavoro 
e servizi. 

Riscmava msomma di crear-
si an.'he qui il fenomeno ben 
conasciuti delle grandi citta, 
gonfiate a misura della con-
centrazione industriale e ter-
ziaria. con conseguente squi-
hbrio fra il centro e i terri-
tori circo?tanti. E il pericolo 
non era remoto, se gia alio 
inizio degl: anni TO Varsavia 
registraxa. ?u una popolazio
ne lavorativa di 750 000 uni-
ta. ben 13G000 pendolari. 

A voler cercare delle giu-
stifioizioni. naturalmente. non 
occorre fare dei gross! sforzl. 
Basta ptnsare che Varsavia, 
che contava prima della guer-
ra un trigone e 300 000 abi-
tanti, ai momento della sua 
liberazione. nel gennaio '45. 
era ridotta a 164.000. del qua

li solo 20 000 vivevano nella 
parte una volta piu popolo-
sa. i quartieri sulla sinistra 
del Vi?tola (la riva destra. 
il none Prasfi. erano stati re-
lativimente poco colpiti dal
la sis'einatira opera di distru 
zinne voluta da Hitler, poi-
ch6 qui gh occupanti conta-
vano appunto di confinare la 
popolazione locale, una volta 
che a\ essere ediflcato la 
« nuova citta tedesca dl War-
schau »). 

L'impetuosa crescita di una 
citta, che vede aumentare la 
propria popolazione di un ml* 

lione d: abitanti in 25 anni, 
non poteva non portare qual
che deroga anche al piu il-
luminato e lungimirante pia
no urbanistico. Ma delle giu-
stificazioni non sono ancora 
delle soluzioni; e quelle di ti
po amministrativo. per limi-
tare un inurbamento indi
scriminate. sono delle mez-
ze soluzioni, che possono va-
lere per un momento, ma 
non esiinono dall'affrontare 
il prohlema a fondo. 

II problema e stato final-
mente affrcr.tato dai piano 
urban'stico approvato dai go-
verno nel luglio del '69. e suc-
cessivamente dalle autorita. 
regionali e cittadme. Esso 
prevede. come si e detto, una 
struttura cittadina a braccia 
che si dipartono dai centro. 
Lungo queste braccia. nuovi 
centri industriali e nuove in-
stallazioni social! consentiran-
no un allegeerimento della 
pressione dairestemo verso il 
centro e al tempo stesso un 
miglior equilibrio fra centro 
e periferia e un maggior 
comfort per la popolazione. 
risolvcndo fra l'altro in gran 
parte il prob!ema del traspor-
to i^er i lavoratori. 

Ino'tre, secondo questa 
struttura, la citta potra cre-
scere non imports quanto. 
senza che retjuilibno fra ha
bitat e ambiente naturale si 
trovi ad essere compromesso. 
poiche i cunei di verde che 
rimarr.inno fra le diverse 
braccia, spingendosi fir.o al 
centro, garantiranno comun-
que un sistema naturale di 
aerazione della citta. 

Questo tipo di piano urba-
no ha per6 un inconvenien-
te, ed c quelle di allungare 
molto lc distanze rispetto al 
centro cittadino vero e pro-
prio. Si tratta perd — preci-
sa l'arch. Wilskl — dl un ln-

conveniente piu apparente 
che reale. Se infatti centri 
sociali e centri di lavoro si 
trovano lungo le braccia del-
1'agglomerato urbano. il col-
legamento con il centro cit
tadino perde molta importan-
za. D'lltronde questo dovreb-
be. i-econdo le previsioni. as
sumere piuttosto delle funzio-
ni su sea la regionale e na-
zionale che strettamente cit
tadina. 

Tunnel 
e metro 

In questa funzione. un nuo
vo centro amministrativo e 
culturale sorgera alle spalle 
del centrale Palazzo della Cul-
tura. come corrispettivo del 
grande centro commerciale 
che gia s: trova di fronte ad 
esso, su. lato orientale del'a 
via Marszalkowska. 

Inoltrc. il problema dei col-
legamenti. urbani ed extraur-
bani, e stato studiato in un 
apposito piano che prevede 
tutto un sistema di strade 
principal! di attraversamento 
rapido della citta, con 1'im-
piego di sopraelevate e di tun
nel; un anello che permetta 
il collegamento fra i vari 
quartieri e che si inserira nel
la rete autostradale che col-
Ieghera Varsavia alle princi-
pali citta polacche e alle gran 
di vie ir.ternnzionali; una re
te metropolitans che colleghe-
r i i quartieri periferici fra 
di loro e con il centro cit
tadino (il primo tronco, di 
14 nhilometri. entrera in fun
zione entro 1'80; un secondo 
tronco di 8 chilometri per-
pendicolare al primo, verra 
costruito subito dopo; • ad 
esso se ne aggiungeranno In 

seguito altn, a seconda del
le esigenze che via via si 
porranno). 

E per il verde? Beninteso. 
non basta non costruire case 
per avere de! «verde J>. Ma 
Varsavia ne e gia riccamen-
te fomita. La superficie di 
verde attrezzato e in ragio-
ne di 7 mq per ogni abitan-
te. e riiventeranno 14 nel 1980. 
Oltre a cio. vaste strisce di 
verde agricolo penetrano gia 
ora tin nel cuore stesso del
la citta. Le braccia del futu
ro agglomerate si stenderan-
no attraverso delle zone na
turalmente fortunate: basti 
pensare alia splendlda fore-
sta di Rampinos. che si sten-
de immediatamente a ovest 
della c:tta. e che costituisce 
fra l'altro un importante par
co faunistico. e al grande 
compk'sso forestale che la co-
steggia a est. collegandola 
con la zona dei grandi laghi 
artificial! che si trovano a 
nord. 

A sud. il terreno ha delle 
propneta climatiche che lo 
r e n d o n o particolarmente 
adatto per installarvi delle ca
se di cura. specialmente per 
malattie polmonari. e pertan-
to questa zona non verra ur-
banizzata e costituira un ter
zo «ricambio» naturale di 
aria. InHne, e stato stabilito 
fin d'ora che per nessuna ra-
gione potranno essere instal-
late neP'area metropolitana 
nuove industrie le cui lavo-
razioni po^sano riuscire no-
cive aU'arr.biente. 

II « grande agglomerate ur
bano di Varsavia» del 1990. 
con i suoi previsti 3 milioni 
e mezzo di abitanti. riusclra 
probabilmentc ad essere an
cora una citta umana. 

Paota Boccardo 

convenzione con la «Dalml-
ne» di Bergamo che fa le 
prenotazioni in fabbrica e 
trattiene il prezzo delle pen
sioni agli operai sulle buste 
paga. 

G.B., un vecchio operaio che 
e li sotto i rampicanti, mi 
racconta della sua vita di va
canza al mare: in piedi alle 
ninque e trenta, al mare fino 
alle otto, poi in pensione a 
fare la prima colazione e an
cora al mare fino a mezzo
giorno; nposo pomeridiano, 
mare, la sera a spasso o al 
cinema e alle undici a letto. 
E' contento di tutto (viene 
qui da dleci anni): soprattut
to insiste sul fatto che la pu-
lizia e ineccepibile e il cibo 
abbondante; si lamenta un po* 
del piezzo del caffe e della 
birra al bar interno (ma fuo-
ri costa «da pazzi», dice). 

GRAND HOTEL — II gio-
vane Arpesella con cui parlo 
e il proprietario. L'albergo fu 
comprato da un privato nel 
1963. Era di proprieta del 
Comune di Rimini un tem
po, dai 1908. Poi, nel dopo
guerra ultimo, fu ceduto per 
una cifra simbolica a un pri
vato che si era impegnato (e 
questo era il vero prezzo) a 
restaurare tutto. Cosa che fu 
fatta. OgL'i il «Grand Ho
tel » ha 300 stanze e una me
dia di presenze-giorno, nella 
stagione, di 16-18 mila. Costa 
18 mila al giorno, pensione 
completa. I suoi «simili» 
(« Ambasciatori », « Bellevue », 
« Imperiale », « Waldorf » stan-
no sulle 13.500). La clientela e 
italiana per un buon 50 per 
cento: professionisti lombar-
di, venetl, triestini, romani e 
pochi industriali « medi ». II 
resto e inglese, francese, bel-
ga. E' un albergo legato al 
concetto del «non occorre 
uscire». c*e tutto, dalla pisci
na, alia spiaggia, al night con 
spogliarello castigatissimo. 

Anche qui pero una diffe-
renza « rimlnese ». Proprio il 
giovane Arpesella fu promo-
tore insieme a altri otto al-
bergatori della stessa genera-
zione di «Promozione alber-
ghiera >:, una forma di asso-
ciazione che tende a mettere 
insieme il lavoro di «cattu
ra » del cliente (un vero viar-
kelinq) anche all'estero, di 
attrezzatura per svaghi e « ex
tra (gite, serate, spettacoli), 
di approvvigionamenti comu
ni. Erano in pochi e ora sono 
in duecento soci. 

E' una iniziativa interessan-
t.e, che pud servire come col
legamento con il lavoro che 
Etanno avviando — finora sul
la pelle degli albergatori ri-
minesi — certe agenzie stra-
niere e che puo scongiurare 
Ia crisi della moltiplicazione 
non programmata degli ho
tels. Per contro, a parere di 
alcuni, e una iniziativa di tipo 
corporativo che rischia di 
creare un monopolio degli 
«sbocchi» delle correnti tu-
risticne. La tendenza generale 
del gruppo e di tenere fermi 
i prezzi e di aumentare i 
servizi, prcprio in concorren-
za con il «tut to compreso» 
che stanno da tempo lancian-
do le grandi agenzie interna-
zionali che lucrano su questo 
a soio loro vantaggio. 

EUROMARKET — L'Euro-
market, nella giungla dei pic
coli esercizi che riempie Ri
mini (3000 licenze nel Co
mune), e un primo tentative 
di razionalizzare l'impresa 
piccola individuate. Un gran
de e modemissimo capanno-
ne, ben suddiviso in tanti 
stands che fu costruito e 
a regalato » dai Comune. Ci si 
compra di tutto: non solo 
quello che si trova negli al
tri mercat:, ma anche 1 a gia 
cucinati ». le « preconfezioni», 
le bustine con le erbe fresche 
tagliate per il minestrone (12 
varietal, il sugo di ragu 
pronto. 

In ferie 
E" una cooperativa singola-

re. In sostanza sono 60 ne-
gozianti che invece di tenersi 
ciascuno il banco cui aveva 
diritto dentro il mercato (set
te macellai, cinque verdurai, 
eccetera) hanno messo insieme 
tutto per settori, unificando 
servizi e gestione. Ognuno e 
stipendiato per il suo lavoro 
(dalle 350 alle 100 mila lire 
al mese) e poi a fine anno 
l'utile e ripartito in 60 parti 
uguali, sottratte naturalmen
te le spese general! e quelle 
per gli acquisti. 

Nel complesso l'Euromar-
ket vende gia bene (e in piedi 
da tre anni): cinque milioni 
di lire al giorno di came, 
1000 lasagne confezionate e 
condite, tremila «voci» nei 
genen ahmentari. Non copre 
pero piu del 5 per cento di 
quello che viene comprato 
dalla folia di pensioni. alber-
ghi e privati a Rimini. Con 
Righi, che dirige rEuroraar-
ket. si fa il calcolo che nei 
momenti di pieno (350 mila 
presenze intomo a Ferrago-
sto) a Rimini si venda merce 
per 315 milioni di lire al gior
no nel settore ahmentare: in 
media ogni persona consuma 
per 900 lire al giorno. E que
sto spiega come, malgrado 
tutto, cert, prezzi turistici an
cora reggano Ma durera? 

ET di qui che comincia il 
discorso con il compagno Cec-
caroni. assessore regionale al 
Turismo ma anche antico sin-
daco di Rimini negli anni 
duri, quando Scelba faceva 
fuoco e fiamme tramite la 
prefettura, per bloccare lo 
sviluppo turistico che il co
mune aveva deciso trovando 
consensi crescent! fra 11 pic
colo ceto medio. Un ceto, ri-
corda Ceccaronl, che venlva 
•pesso drltto dritto dalle cam-

pagne: mezzadrl che liquida-
vano 11 podere e facevano la 
casetta al mare per trasfor-
marla in pensione. 

Ceccaronl mette in luce al
cuni problemi centrali di que
sto turismo di Rimini che e 
anche il nocciolo di un futu
ro turismo autenticamente di 
massa nei nostro paese. Quel
lo che non puo durare prima 
dl tutto — dice — e che la 
cifra nazionale del turismo 
degli italiani sia del 25-26 per 
cento: come si fa a parlare 
dl turismo di massa quando 
il 75 per cento della popola
zione resta a casa? E quando 
in quel 25 per cento si com-
prendono quelli — i piii — che 
fanno 4 giornl (non uno di 
piu) di vacanza? Ancora og
gi vanno in ferie un operaio 
su sei, un bambino su tre, 
un giovane entro i 20 anni 
su quattro e un anziano so-
pra i 58 anni ogni sette. In 
Sicilia, in Abruzzo, in Luca-
nia, nelle Marche vanno in 
vacanza fra il 12 e il 14 per 
cento delle popolazioni: altro 
che villeggiatura di massa de
gli italiani. Occorre sapere 
quest! dati, per parlare di 
Rimini e del suo futuro, per 
pensare a salvare questa pre-
ziosa esperienza italiana. In 
breve Ceccaroni elenca le 
« malattie » del turismo rimi-
nese. 

Solo agosto? 
1 \ II tasso di utilizzazione 

' delle capacita ricettive e 
bassissimo a Rimini. La cifra 
riguarda il rapporto fra pre-
senze-capacita ricettiva-tempo 
utilizzato. Praticamente Rimi
ni — per quanto riguarda 
questo indice — sta al d! sot-
to del venti per cento al li-
vello nazionale. La ragione di 
questo e semplice: e'e molta 
gente a Rimini, ma il grosso 
si concentra in venti giorni, 
dai primo al venti agosto (e 
proprio perch6 sono operai 
e impiegati); una parte 
«media» copre il luglio • i 
priml di settembre. Per il re
sto c*e il vuoto: cioe il «pe-
riodo di utilizzazione» e ri-
dottissimo; 
9 \ I prezzi sono troppo bas-

* si per una stagione tanto 
breve. Resi bassi da una sor
ta di « volontariato» che ha 
sostituito — d'altro canto — 
la vecchia piaga del sottosa-
lario degli addetti. Famiglie 
intere che vivono in garage 
per tre mesi, pur di affittare 
camere, anche l'ultima. Legio-
ni di madri, nonne, nuore, co
gnate, fratellf, nipotini che la
vorano quindici ore al giorno. 
E tutto questo non viene 
«contato»: cioe si sostitui-
sce il conto empirico al con-
to economico. Perche anche 
quella e — e massiccia — 
forza lavorc che viene utiliz-
zata e che, comunque, non 
pud pcrtare denaro da fuori, 
da altri lavori. Questi prezzi 
risentono di ogni minima 
oscillazione del costo della vi
ta e possono provocare crisi 
improwise e molto estese; 
0 \ II credito. Ci sono tassi 
" " di interesse che fruttano 
alle banche oltre il 12 per 
cento; tassi usurai che vanno 
ben oltre. E questo credito 
serve per rimbiancare la pen
sione o allargare la sala da 
pranzo. E' ora di istituire un 
credito di esereizio agevolato 
e adeguato per questi proprie-
tari-artigiani. Ma a questo fi
ne occorre anche bloccare la 
corsa « agli alloggi», bloccare 
l'incremento indiscriminate 
delle capacita ricettive. Esse
re in meno e bene organiz
zati, commciare con un pri
mo associazionismo di a ba
se», legato agli acquisti, al 
marketing, a forme nuove di 
pensionamento nelle stagioni 
morte (e non nel senso di 
reclusori o colonie) di gio
vani, scuole. pensionati e an-
ziani. grupp! aziendali. Servi-
ra in tal senso lo scagliona-
mento delle ferie, una piu 
umana organizzazione del la
voro che nella piu umana or-
ganizrazioni delle vacanze di 
Rimini, trovera buona rispon-
denza. 

« Insomma — conclude Cec
caroni — se fra cinque arsni 
ci saranno alcuni servizi co
muni fra le pensioni. accor-
di per le gite in mare e nel-
l'entroterra, qualche acquisto 
cooperative, meno pensioni 
con tanti servizi (compreso 
il bagno), sara bene. Con le 
iniziative del Comune e della 
Regione, in Italia e all'estero. 
si potra portare allora la sta
gione di Rimini dai due me
si attuali a quattro mesi sen
za snaturare il carattere «in
dividuate » e familiare della 
offerta turistica. Quattro me
si di stagione piena sarebbe-
ro il toccasana. 

« E poi non voglio essere 
presuntuoso: ma solo per que
sta strada piu italiani faran-
no vacanza. Fate ingrassare 
la «Valtur» della FIAT o le 
altre Iniziative monopolistichc 
e vedrete: costruiscono con-
venti chiusi nelle zone in cui 
arrivano. per turisti imbal-
lati. E le popolazioni del luo
go restano fuori, lontane da 
quei « campi » artif iciali. No! 
Invece vogliamo II turismo 
popolare, di massa: sicuro, 
anche con i tortellini. Fatti da 
noi per i nostri turisti». 

Rimini e 11 che gli da ra
gione. Questa b una industria 
artigianale e solo come tile 
ha una prospettiva. E' popo
lare e reddUizia, puo vincere 
sul concorrentl e andrebbe 
aiuta ta. 

Ma I nostri governl — co
me 6 noto — villeggiano al-
trove. 

Ugo Baduel 
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