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II libro di Lajolo su Giuseppe Di Vittorio 
- - - • - • 

II Garibaldi 
dei proletari 

La statura umana, morale e politica di una personality che resfa nella « memo-
ria slorica» dei lavoratori come grande dirigente della classe operaia moderna 

COME VIVONO (E MUOIONO) I GIORNALI IN ITALIA 

LE MALATTE DEL QUOTDANO 
Mancato rinnovamento, manipoiazione della informazione, sottosviluppo culturale e socioeco
nomic) di una parte del paese: radiografia di una crisi che va accentuandosi per il peso delle 
posizioni monopolistiche -1 risultati della politica degli alti costi - La « scheda » del lettore 

Giorgio Amendola, scri* 
vendo su Rinascita di que-
sto libro, avvincente, di Da-
vide Lajolo (Di Vittorio. 11 
volto umano di un rivolnzio-
nario, Bompiani, 1972, pp. 
198, L. 1400) ha raccontato 
di essersi accorto con stupo-
re misto di amarezza che 
quando si parla oggi ai gio-
vani di quel grande compa-
gno che fu Giuseppe Di Vit
torio, si avverte che essi ne 
sanno poco, che quel nome 
non esercita piu quel richia-
mo che sembrava quasi im-
mancabile per le generazio-
ni precedenti. E' vero. A chi 
scrive e capitato di sentirsi 
domandare da una ragazza, 
che voleva intraprendere 
una ricerca sulla storia del
la CGIL, se Di Vittorio era 
comunista. Sono passati 
quindici anni da quando in 
quel triste novembre del 
'57 il popolo di Roma tribu-
tava l'estremo omaggio alia 
salma di quel combattente. 
Quanti sono gli operai e i 
braccianti dell'Italia del 
1973 che hanno conosciuto 
Di Vittorio? Ma il pessimi-
smo e fuori luogo. Quella 
ragazza, fatta la sua « ricer
ca >, oggi milita attivamen-
te nell'organizzazione di 
classe che diresse il comu
nista Di Vittorio, e le nuo-
ve generazioni non ne han
no certo smarrito l'insegna-
mento, la tradizione di lotta. 

Bisogna dire che anche 
per questo, per collegare un 
patrimonio del passato con 
le lotte di oggi, lo svelto 
(qua e la anche troppo) li
bro di Lajolo, pieno di sim-
patia umana e di adesione 
politica alia memoria di Di 
Vittorio, torna particolar-
mente utile. C'e un po' di re-
torica nel ricordo, ma come 
si fa a frenarla? Di Vittorio 
e una di quelle figure di cui 
non si pud dire nulla se 
non si esprime tutto il sen-
timento che esso suscitava, 
nei militanti come negli in-
tellettuali, nel piu umile 
dei lavoratori come negli av-
versari politici o negli stes-
si nemici di classe. Lo sti-
mava De Gasperi, si dice 
che lo stimasse Valletta, lo 
amavano tutti quelli che la-
voravano con lui. 

Certo, Di Vittorio pareva, 
per il suo passato, emblema-
tico, di ragazzo bracciante 
che sa insegnare agli anzia-
ni come farsi rispettare dai 
padroni, di semianalfabeta 
che finisce da solo per sco-
prire non solo il vocabola-
rio ma Leopardi e Manzoni 
— naturalmente nelle car-
ceri, le scuole dei proletari 
— meglio di tanti critici let-
terari, di giovane deputato 
che sfida i fascist! di Ca-
radonna a viso aperto e a 
pugni chiusi, l'immagine 
stessa di quello che una vol-
ta — per usare la famosa 
espressione di un uomo che 
Peppino non amava troppo, 
ma che segno profondamen-
te qualche generazione di 
comunisti, cioe di Giuseppe 
Stalin — si sarebbe detto un 
« figlio del bisogno e della 
lotta». Figlio del proleta
riate agricolo pugliese, co-
raggioso, entusiasta, il suo 
viso forte ispiro, non a caso, 
a Carlo Levi il piu bel ritrat-
to. Levi lo dipinse come im-
pastato nella sua terra e se 
si accetta la famosa suddivi-
sione di Levi tra luigini e 
contadini, Di Vittorio puo 
essere dawero assunto a 
modello dell'umanita conta-
dina, dei poveri. 

Ma Di Vittorio era anche 
tante altre cose e la vita 
che Lajolo ha ripercorso, 
giovandosi di tante testimo-
nianze autentiche, ce le re-
stituisce bene. La leggenda 
lo accompagna sempre, per 
cosl dire. Gia nel 1923, men-
tre trionfa il fascismo, il 
prefetto di Bail — di quel
la citta di cui Di Vittorio 
era stato segretario della 
Camera del Lavoro — se-
gnala che gli operai, gli 
spazzini, i metallurgies, i 
mugnai, i portuali, vanno 
«affannosamente * alia ri
cerca delle fotografie di Di 
Vittorio e gli mandano in 
regalo 2000 lire. E in Spa-
gna egli e il primo coman-
dante italiano di una Briga-
ta internarionale, la XI, il 
comandante Nicoletti, e al 
suo fianco muore un altro 
eroe, Picelli. A Parigi, nel 
1941, poco prima che la Ge
stapo lo arresti, si sfoga 
con Nenni perche «quella 
citta giacobina e comunar-
da» giace inerte nel silen-
zio dinanzi ai na/isti. 

Senonche, la leggenda e 
nutrita di una realta di diri
gente operaio che e l'inse-
gnamento maggiore di Di 
Vittorio. Quando festeggia-
rono i suoi sessant'anni egli 
disse che aveva l'eta del mo-
vimento operaio italiano, era 
nato lo stesso anno della 
fondazione del Partito so-
cialista, anzi tre giorni pri
ma. Ora, non si capisce la 
sua personality se non si col-
loca 1'uomo proprio all'in-
terno della formazione sto-
lica del movimento italiano, 

neU'esperienza del sindaca-
lismo rivoluzionario, se non 
lo si vede come una di quel
le figure — sempre piu ra
re — che sono state nutrite 
da un tirocinio diretto di 
guida di lotte, da una cono-
scenza non libresca dei bi-
sogni, degli intcressi, della 
psicologia, della concezione 
del mondo che hanno i la
voratori italiani. 

Ma qucsta e solo una fac-
ciata della medaglia. Per Di 
Vittorio hanno contato mol-
to Gramsci, Togliatti e Grie-
co, il movimento sindacale 
internazionale, il movimen
to comunista mondiale. Di 
qui quella sua riflessione 
sottile, piena di distinzio-
ni e di scelte, sulla dinami-
ca della lotta di classe, sulla 
prospettiva a lunga scuden-
za di un moto di emancipa-
zione. Per questo Di Vitto
rio non era soltanto — co
me lo definiva un suo amico 
bracciante di Cerignola — il 
Garibaldi dei proletari, era 
un capo della classe operaia 
moderna. 

Una delle pagine piu alte 
della biografia politica di 
Di Vittorio e la battaglia 
durissima che egli diede co
me segretario della CGIL 
contro il grande padronato 
in difesa della dignita, della 
liberta, dell'autonomia di 
classe degli operai della 
Fiat. Di Vittorio fece della 
lotta contro la discrimina-
zione una ragione di vita. 
Chi lo ricorda accanto agli 
operai di Mirafiori licenzia-
ti, in uno dei momenti piu 
difficili, sente ancora quel
la sua voce fattasi fremen-
te a denunciare l'ingiustizia, 
accanto agli « umiliati e of-
fesi », e ricorda altrettanto 
bene il suo rifiuto di consi-
derare soltanto questo aspet-
to, il rovello di capire tutte 
le ragioni di una sconfitta, 
di superare l'inadeguatezza 
di una impostazione sinda
cale vecchia di fronte a tut-
to il mutamento generate 
dell'organizzazione del lavo
ro, ai problemi tecnologici, 
salariali, normativi, la sua 
curiosita intellettuale di 
fronte a ogni « novita», il 
suo incoraggiamento ai piu 
giovani quadri che cercava-
no appunto di approfondire 
l'analisi. 

Di Vittorio e stato l'uomo 
dell'unita, non soltanto nel 
momento espansivo di dopo 
la Liberazione, nelle gran-
di battaglie del Piano del 
lavoro, per la rinascita del 
Mezzogiorno, per l'occupa-
zione. E' stato l'uomo che 
ha ricercato pazientemente 
la strada di una riconqui-
sta dell'unita nel punto piu 
basso del movimento, ban-

dendo scttarismi e corpora
tivism!, riproponendo forme 
nuove di unita a tutti i li-
velli, sapendo sempre par-
lare un linguaggio che edu-
cava all'unita. 

Anche la sua posizione nel 
movimento internazionale 
riflette tale divisa morale 
oltreche politica. II Di Vit
torio del 1956, che, dinanzi 
alle tragedie polacca e un-
gherese ribadisce che il so-
cialismo e liberta, e demo-
crazia, che non teme di as-
sumere atteggiamenti e so-
prattutto di esprimere con-
vin?ioni che sono insidiati 
da ogni lato, e lo stesso Di 
Vittorio che garantisce la 
rinascita del sindacalismo 
italiano mantenendo apcrta 
la norta dell'organizzazione 
a una prospettiva unitaria, 
sicuro che il momento diffi
cile sara superato, fiducioso 
nella coscienza di classe del 
proletariato italiano. 

Stroncato dalla fatica e 
dalla tensione egli non smi-
se di lavorare mai. Quando 
ando a Lecco a un ennesimo 
appuntamento di lavoro, dis
se seinplicemente nel suo ul
timo discorso: « Come il ri-
volo d'acqua rhe scorre pre-
cipita nel fiume e contri-
buisce ad irrobustire il fiu
me, ad aumentare il volume 
dell'acqua, ad accrescerne 
la velocita, a renderlo an
che travolgente, cosl ogni 
piccolo contribute) di ogni 
militante affluisce sempre 
alia grande fiumana, che e 
rappresentata dalla fami-
glia dei lavoratori italiani, 
che e la nostra forza ». Era 
il suo testamento. 

C'e da augurare larga for-
tuna a questo libro, scritto 
per i lavoratori e per i gio
vani, da un militante per i 
militanti. Alia ricca aned-
dotica che l'autore ha rac-
colto vogliamo aggiungere 
soltanto un particolare che 
dice quel che sia stato Di 
Vittorio nella «memoria 
storica > dei proletari della 
sua terra. Dopo vent'anni da 
che ne era stato esiliato, 
quando, nei quarantacinque 
giorni badogliani del 1943, 
ci si attendeva da un mo
mento alPaltro che i confi-
nati politici antifascisti po-
tessero tornare a casa, crol-
lato il regime di Mussolini, 
il questore di Foggia scri-
veva preoccupato che a Ce
rignola i comunisti prepa-
ravano accoglienze trionfali 
al «noto» sowersivo, ex 
deputato Giuseppe Di Vitto
rio. II questore temeva di-
sordini. Quel sowersivo era 
rimasto nel cuore del suo 
popolo. 

Paolo Spriano 

INVOCA LA PIOGGIA 

SIDNEY — Non si tratta ni di un numero 
pubblicitario per un circo ne dell'esibiiione di 
un «mago» prima della questua: nella p'azza 
piena di gente un aborigeno compie riti propi-
ziatori perche flnatmente sulle citta e sulle cam-
pagne scenda la ploggia. L'Australia infatti sta 
attraversando un periodo di siccita preoccupan-

tc. Menlre le autorita governative fanno ricor-
so agli strumenti scientific! per interrompere 
la serie di giomate di bel tempo (in qualche 
localifa speciali accorgimenti sono stati messi 
in atto al fine di provocare arlificialmenle la 
pioggla), rinascono superstizioni e tradlzioni so
pite ma non spente del tutto. 

LE STRUTTURE SINDACALI NEL MEZZOGIORNO 

La fabbrica «difficile» 
Alia Sincat-Monfedison di Siracusa, con 7000 dipendenti - Una fase delicata di costruzione dei nuovi 
organismi di base - la politica corruttrice della direzione - Le difficolta a superare i limiti corporativi 

Dal nostra inviato 
SIRACUSA. gennaio 

Per fortuna dal teatro gre-
co si riesce ancora a gustare 
il sonnolento mare del «por-
to grande» e i Iembi intatti 
di quelle strisce, di terra che 
greci e cartaginesl tentaxono 
invano di conquistare. Per 
fortuna. dalla « fonte Aretu-
sa» le agili foglie del papiro 
non devono ancora combat-
tere per strappare un filo 
di sole a qualche colonna 
di cracking. La SINCAT-Mon-
tedison 6 Iontana, a Priolo. 
con i suoi 7 mila dipendentL 
Unaltra delle «cattedralt» rfel 
Mezzogiorno, II punto terml-
nale della nostra inchiesU 
sulle strutture sindacali 

II consiglio dl fabbrira del 
la SINCAT e del tipo che p<v 
tremmo chiamare «a ganuv 
zia formate delle minoran7e ->. 
un compromesso fra \ 120 
delegati eletti su vheda ivan-
ca. i 13 della vecchia Commi* 
sione interna e i 51 delle tre 
rappresentanze sindarali di 
azienda < 17 per r:.iscuna> 
L'esecutivo e di 25 membri 
i distarcati dalla pro-MiziiinR 
sono 10: «Piu i "pascolan-
ti" n. osserva po'em.camenta 
il delegato Cannata. 

Quelli che ?li operai chla-
mano I « pascolariti» sarcb-
bero alcuni personaggi. dal 
numero imprecisabile, della 
UIL rhe pur non avendone 
nessun diritto cufficialft*. 
girano nei reparti come de
legati distaccati dalla produ-
zone. Si capisce che, se la 
direzione li iascia fare, a qua]-
cosa il loro «pascolare» do-
vra pure servlre. 

Dopo la vlcenda contrattuav 
le del '69 si apr) alia SINCAT 
una vertenza azlendale P"~ 
le quajifirhe che nacque o 
fin) male. La politica corrut
trice della direzione -bbe 
buon gioco quando trovd »uf-
fictente cornspondenza in al
cuni uomini della OIL ch* 
divennero ad un certo punto 
essi stessl in pratica gli «%s-

segnatorin delle qualifiche. 
Si uscl dalla tormentosa vi-
cenda due anni fa con una 
serie dl soluzioni personall 
(perche le qualifiche, clod 
gli aumenti salariali, furono 
lesinate dalla SINCAT come 
lo spizzico di zucchero a ve-
lo sulla torta) che non ac-
contentarono quasi nessuno 
ma a resero » alia UIL un au-
mento degli IscrittL L'elezio-
ne del consiglio awenne po
co dopo, in un momento dl 
« moderazione» sindacale, o 
meglio di sflduci* del UTO-
ratori (i tanti che erano stati 
discriminati nella vlcenda del
le qualifiche) nei confronti 
di tutte le organizzazioni sin-
dacalL H risultato e che ne 
e uscito un organlsmo che, 
per alcuni dei suoi compo-
nenti, continua ad essere uno 
strumento di potere, piu che 
la libera espressione della de-
mocrazia sindacale. 

Cannata critica soprattutto 
l'esecutivo: «II consiglio e 
consapevole dei problemi; dai 
reparti escono le richieste, 
1 problemi vecchi e nuovi 
incalzano. Ha noi segnamo 
il passov. 

Catinella: cLe spinte del 
reparti potrebbero ridursl a 
puro spontaneismo— ». 

cavaDa: «Cefis sta attuan-
do i suoi piani di ristruttu 
razione. Se non ci muovia* 
mo subito, ci troveremo sul
la difensiva. Dobbiamo paa-
sare aU'attacco, cominciando 
da quel reparti che sono 
pronti, che hanno maturato 
delle scelte precise*. 

Palaszolo: « Partlamo da og
gi. Pur essendoci ancora mol-
ta confusione, ora i lavora
tori si trovano in una fase 
di attesa; si aspettano qual-
cosa da noi, dal sindacato. 
quindi c'e bisogno di chia 
rezza. Per ricreare flducia 
fra i lavoratori occorre ini-
ziativa: due o tre giorni dl se-
minario per tutti ) delegati 
sul contralto e sul modo dl 
applicarlo alia realta della 
SINCAT. Dobbiamo anche fa
re le assemblee di reparto, 

che non abbiamo mai tenuto, 
ma non per discutere delle 
qualifiche— ». 

Pnglisi: «Le qualifiche so
no soldi e basta. Dobbiamo 
mettercelo in testa». , 

Ecco, ma quail sono gli 
altri problemi, quelli che i 
lavoratori vorrebbero - veder 
risolti? 

Cwmata: «Sono due e tra 
loro intimamente legati: 
l'ambiente di lavoro e gli or
ganic!. Le malattie e gli In-
fortuni per la poiverosita, 
la rumorosita, rumidita, au-
mentano rassenteisma L'as* 
senteismo comporta 11 dop-
pio tumo, cioe il tumista 
che smonta, se non e in fab-
brica roperaio che deve ao-
stituirlo rimonta con l'altra 
squadra e cosl lavora sedici 
ore invece di otto. H doppio 
tumo a sua volta genera, 
per reccesso dl fatica, assen-
teismo e quindi doppio tur-
no per chi prima era assen-
te, ET un cerchio infemale. 

A questo punto no netta 
la sensazione che toccare U 
tasto delle rifonne, dei con-
sigli di zona, del rapporto 
con rambiente esterno alia 
fabbrica significa affrontare 
un argomento ancora lonta-
no. Non perche tutte le co
se che ml hanno raccontato 
non abbiano valore, ma per
che, se sono ancora cosl di-
visi su quelle cose, come pos-
sono, con la necessarla for
za d'animo affrontare tutto 
11 resto? 

Anche il giudizio che sulla 
SINCAT si esprime alia Ca
mera del Lavoro di Siracusa 
e piuttosto preoccupato. Pre-
occupa cioe la fragile unita. 
del gruppo dirigente di fab
brica, preoccupa l'assenza del
la fabbrica dalle magglori 
iniziative sindacali della pro 
vlncia («Che succederebbe, 
mi dicono, se la Fiat non 
parteclpasse ad uno sclope-
ro generate dl Torino? »). Rac-
contano di una serie di av-
vcnlmenti negatlvi. 

- «Durante le lotte contrat-
tuali — dice Giuliano — ci 
siamo posti il problema del 
collegamento fabbrica-societa. 
Ma abbiamo perso un'altra 
occasione, perche non tutti 
erano convinti. Per la prima 
volta d siamo trovati a gestl-
re un tipo dl lotta articola-
ta e nella dlscussione del 
consiglio di fabbrica e pre-
valso il momento dell'orga
nizzazione tecnica dello scio-
pero rispetto alia questions 
del coUegamento esterno». 

Certo rimpressione che si 
ricava e che siano meno •cor
porative » alcune tradlziona-
II strutture sindacali come la 
Camera del Lavoro dl Lentlni, 
o la Lega bracciantile di 
Avola. Proprio a Lentinl * 
nata una vertenza che si 
collega alia grande fabbrica. 
La SINCAT rapina le acque 
della plana. Perche, chlede 
la gente del grosso borgo 
contadino, la Montedison non 
si costruisce un desalinizza-
tore per uUlizzare le acque 
del mare e Iascia alle no-
stre campagne le nostre ac
que? Poi vogliono un'azienda 
di trasformazione del pro-
dotto agricolo (arance soprat
tutto) da costruire con un 
millardo e 200 milioni giA 
stanziati dall'Ente di svilip-
po agricolo siclliano. 

Braccianti e contadini 
pongono problemi che coin-
volgono rinteresse della clas
se operaia, Perche dalla SIN
CAT non esce un'analoga 
spinta all'unita, airincontro, 
almeno all'inizlo dl un di
scorso nuovo? 
' Tornano alia mente alcune 
frasi di Lama, il - segretai io 
generale della CGIL: «Quan
do si parla di conslgll al 
parla di grand! fabbnche del 
Nord: questa e la verita. B 
quando si parla dl consign 
dl zona, si parla delle tone 
forti dove si dice che la Ca
mera del lavoro deve essere 
rinnovata. Nel Sud la strut-
tura sociale e completamente 
camblata ed 6 anche diversa. 

E" percid difficile avere .'a 
espressione diretta delle <li-
verse categorie e del diversl 
posti di lavoro perche le 
strutture da rinnovare In 
molti casi non ci sono. Quin
di si tratta dl xiusclre, come 
si pud. nelle condizioni con
crete, tollerando anche mol-
tissime ferite a schemi teorl-
caroente razionall, ad avere 
nel movimento sindacale, a 
livello locale e territoriale. 
nelle leghe, nelle Camere del 
Lavoro, dove ci sono, e co
me promozione di queste 
strutture dove non eslstono, 
l'espressione genuina delle 
forze di lavoro che sono pre-
senti e che molto spesso non 
sono occupate: vecchi pen-
sionati, disoccupati, sottoccu-
pati, giovani studentl, dlplo-
mati che non trovano lavoro, 
InsegnanU, povera gente dl-
speratan. 

Su questo punto speciflco, 
salvo le eccezioni anche qua-
litativamente importantl, 11 
consiglio di fabbrica della 
SINCAT. non appare ancora 
sufficientemente impegnato: 
quindi e comprensibile che, 
in genere, la tendenza del-
roperaio sia quella di pen-
sare quasi esclusivamente al 
la soluzione individualistlca 
dei suoi problem!. 

n primo passo da compie-
re e il radicale rinnovo del 
consiglio. «Bisogna che an-
diamo a una rielezlone dl 
tutti 1 delegati, facendola pre-
cedere da assemblee di re
parto nelle quail si dlscu-
tano gli uomini da eleggere 
sulla base delle loro convln-
zioni e delle loro scelte e 
commtsurandole alle necessl-
ta dl tutta la classe operaia * 
«G11 operai della SINCAT — 
vuol concludere Cannata — 
non devono piu estranJarsi 
dalle lotte dei braccianti, dei 
metalmeccanici, degli edllL 
pensando che, avendo otte-
nuto 11 contratto abbiamo 
risolto tutto ». 

Ino Iselli 

Qualche anno fa, nel suo li
bra « Glornall in crisi», An-
gelo Del Boca — tirando le 
somme di un amplo sondag-
gio condotto fra glornalistl di 
varle tendeuze — lndivlduava 
tre fattorl, come cause prin
cipal! della drammatica situa-
zione della stampa quotidiana. 
In primo luogo il mancato 
rinnovamento del glornale, 
anche per l'assenza di edi
tor! «puri»: e quindi, in so-
stanza, l'incapacita di reg-
gere alia concorrenza radlo-
televisiva da parte di una 
stampa che, almeno in molti 
casi, veniva definita come 
«vecchia, ampollosa, farr.ita 
piu di opinioni che di notizie, 
aristocratica e predicatorian. 
Al secondo posto, in questa 
aradlografia della crisi», ve
niva l'accentuarsi della fisio-
nomia del quotidiano come 
portatore di una «informa. 
zione » al servizio di determl-
nati interessi, che non erano 
affatto queill del pubblico. In-
fine, terzo elemento che in-
vestiva i lettori, ranalfabetl-
smo di ritorno, la pigrizia psi-
cologica, e piu In generale 11 
sottosviluppo culturale e so-
cio-economico di parte del 
Paese. 

Questo bilanclo, gia critico, 
si e fatto adesso pressoch^ 
disperato: innanzitutto per la 
rapidita del processo dl con-
RAntrazione delle testate — 
che ha consentito in pochi 
anni l'edificazione di diversi 
«imperi di carta» dalle di
mension! preoccupanti — e 
che ha, contemporaneamente, 
fatto precipitare il gia basso 
indice di credibility e di fl
ducia verso 1*« oblettivita » del 
giornale, da parte del lettore. 
Ma questo. almeno nella stra-
tegia del grandi edltori. conta 
Assai poco: il punto essen. 
ziale non r5puarda certo il 
numero dei lettori. H»nsj la 
possibllita di estendere il mo-
nopolio della « infornriazfone », 
assorbendo o s^hiacciando 1 
piu gracili rivali, fino a crl-
stallizzare tante rigorose «sfe-
re d'influenza«, che non la-
scerebbero spazio a qualsiasi 
• voce stonata». 

I lettori. appunto. vengono 
all'ultimo Dosto: anche per
che, se sono pochi. restano 
tuttavla abitudinari, come 
sembrano dimostrare almeno 
quelle scarse indagini com-
piute In materia. Vediamo. 
La « scheda» del > lettore e, 

' innanzitutto. assai sfalsata ri
spetto alia realta del Paese. 
Cosl. fra gli acquirenti del 
quotidiano. oltre il 71 per cen
to appartiene a una classe 
definita a media - superiore ». 
contro il 37 per cento dl per-
centuale della stessa classe 
sull'intera popolazione; e cosl, 
inoltre, 11 43 per cento dei 
lettori ha un titolo di studio 
superiore. contro I'll per cen
to che e la <cmedian della 
popolazione. Altri dati. poi, in-
dicano che appena 11 17 per 
'••ento degli acquirenti legge 
11 giornale al mattino. a co-
lazione, mentre il 37 per cento 
lo scorre dopo cena, quando 
cioe sul piano della « notizia » 
ha ben poco da apprendere, 
avendo nel frattempo subito 
il bombardamento della Ra
dio e della TV. In sostanza, 
sembra quasi che la lettura 
del quotidiano rivesta carat-
tere di un odovere d'ufficlon 
e nulla piu. 

Altri element! iridicatlvl e-
mergoho da un sondaggio con
dotto dalla Doxa fra i anon 
lettori» (anche se effettuato 
anni fa e su un numero 11-
mitato dl persone). Su 150 
lntervistati, 26 hanno risposto 
che il quotidiano «non li in-
teressavan; 49 anon avevano 
tempo»; per 18 costava trop
po; 18 hajino detto di essere 
analfabeti o comunque di non 
capirlo; 20. inline, hanno ri
sposto di preferire la radio 
o la TV. In questi ultiml an
ni. probabilmente, si e anche 
accentuate il rifiuto a causa 
del prezzo. giunto uille so-
glie delle cento lire. 

II « noleggio » 
per died lire 
H dlrettore del Messaggero, 

Perrone, ha riveiato fra l'altro 
che la vendita del suo gior
nale subisce una flessione di 
circa 2500 copie nei giomt 
precedenti 11 27, per tornare 
sui livelli normal! dopo 11 pa 
gamento degli stipend! agli 
statali. E sono altrettanto notl 
fenomenl che sono stati. ad 
esempio. registrati nel Na-
poletano: ossia il « noleggio » 
del giornale. L'edicolante di 
sinvolto «da In prestito» per 
dieci lire il quotidiano, que-
st'ultimo viene fatto circolare 
per rintero caseggiato. ogni 
lettore sborsa dieci lire, e la 
catena pud cosl allungarsl a 
dismlsura. In ogni caso. som-
mando le varie dieci lire. 
l'edicolante riavra il prezzo 
normale del giornale. 

Sono in molti, tuttavla, ad 
annoverare tra le cause del 
basso numero dl lettori an
che la difficolta di «reperi-
re» 11 giornale. Cosl, il sogno 
accarezzato di continuo. e 
quello del quotidiano distri-
buito al mattino, insieme al 
latte. nelk> stile mglese ed 
americano. E la gran parte 
degli editor! si mostra Con
corde — evento raro. In una 
itcategorias te&a abitualmen-
te al reciproco affossamento 
— nel chledere la «libera. 
lizzazione* delle vendite. K 
un nodo dellcato. Certo, non 
si pud sfugglre alia consta-
tazione che in Italia eslstono 
18.853 punti «M vendita (dl 

cui 10.014 edicole) con una 
percentuale di un punto di 
vendita ogni 2.670 abltantl: 
media assai inferiore rispetto 
a quella di altri paesi europei 
(in certe nazionl si registra 
un centro di vendita ogni 500 
abitanti). Tuttavla, il progetto 
di «liberalizzazlone » ha i suoi 
perlcoli, ben evidentl: c'6, in
nanzitutto, il problema dcgll 
edicolanti che andrebbe ade-
guatamente affrontato. Ma c'e 
poi la certezza che — con 
la polverizzazione dei punti di 
vendita — si accentuerebbe 
11 monopolio regionale" delle 
magglori testate. E' cvidente, 
infatti, che il piu grosso quo
tidiano poniano della Toscana 
non avrebbe difficolta a «co-
prire» tutta la rete distri-
butiva (e si parla di un gran 
numero di centri, come riven-
dite di tabacchi, drogherie, e 
via dicendo); la medesima 
operazione sarebbe invece 
pressoche impossiblle per un 
giornale stampato in un'altra 
regione. In partenza. dunaue, 
«i dovrebbe rinunciare alia 
possibllita di contrastare 11 
monopolio deU'informazione. 

Uintervento 
dello Stato 

Tanto piu che gia adesso le 
spese connesse alia distribu-
zione del giornale sono esor-
bitantl, tali da puntellare il 
rlcorrente discorso sulle agra-
vi difficolta » e sugli « altissi-
mi costi». La somma de! 
cont! profittl-perdite di tutti i 
giornali italiani da, infatti, 
questo disavanzo: 123 miliardi 
di ricavi (dl cui 50 per ven
dite e 73 per pubblicita) e 
151 miliardi di costi. II pas-
sivo e. dunque, di 28 mi
liardi in un anno. E' evi-
dente, insomma, che ormal 
soltanto un organico Interven-
to dello Stato potrebbe sa-
nare la situazione: ma finora 
questo intervento si e liml-
tato a un acontributo stra-
ordinarion di 5 miliardi nel 
'70, e ad un'altra recente 
spruzzata di milioni (denaro 
che, in entrambi i casi, e 
finlto In larga parte nelle 
casse dei giornali piu gross!). 
Nessuna traccia, quindi, di un 
concreto, serlo, organico, sfor-
zo di rilancio; al massimo 
qualche «erogazlone straordl-
narla», Improntata alia 
« f iammella della carita ». 

Non e certo un caso. Ne 
gli alti costi sono piovuti dal 
cielo: al contrario, sono stati 
proprio ! grandi editor! a por-
tare avantl per anni e anni 
la politica dei a costi alle stcl-
le», col risultato di spianare 
la strada alle ooncentrazioni 
e di strangolare tutti toloro 
che non rluscivano a reggere 
il passo. o non godevano di 
<cpadrini» nel campo della 
pubblicita (vale la pena di 
ricordare come, un paio di 
anni fa, si fece un certo cla-
more attorno al caso di un 
quotidiano del Mezzogiorno 
che attravero la SIPRA 
(l'ente pubblicitario legato al
ia RAI-TV) otteneva cGntrattl 
pubblicitari di miliardi, asso-
lutamente sproporzionati alia 
sua tiratura e comunque su
perior! a quelli di altri gior
nali — ugualmente democri-
stlanl — con maggiorl let
tori, ma evidentemente meno 
gradltl in casa DC). E la 
mancanza di ogni intervento 
riformatore dello Stato — o 
quantomeno dl reale sosce?no 
alia plurallta delle voc! — &! 

puo tranquillamente coafigu-
rare come un atto dl com
plicity da parte del varl go-
vernl e notabili con quepli 
stessl edltori che poi si ch!a-
mano Confindustria, FIAT, 
petrolterl, cementieri, e cosl 
via. 

Questo patto ha dato i suoi 
frutti, attraverso l'affossa-
mento e la concentrazione 
delle testate. Tempo fa il 
Parlamento di Bonn ha nonii-
nato una commlssione d'ln-
chiesta con 1'incanco di va-
gliare la situazione della 
stampa e le minacce al!a li 
berta d'lnformazione. Ne e 
scaturita una relazione secon
do la quale una minaccia dl 
«inquinamento »> dell'opinlone 
pubblica si profila nel mo
mento in cui una impresa 
giomalistica controlll da sola 
il 20 per cento del mercato 
dei lettori in una regione; ee 
poi questo «control.o» rag-
glunge 11 40 per cento, la si
tuazione assume gravita tale 
da sollecitare l'lntervento del 
pubblici poteri. 

CI vuol poco a tirade 1 con-
ti, in casa nostra: le 300 mila 
copie che si stampano In To
scana escono *uV.e dalle ro
tative di Monti; sugli oltre 400 
mila quotidiani venduti ogni 
giorno in Emilia-Romagna, 
piu della meta porta il tim-
bro del petroliere; le SO mila 
copie she si stampano inSar-
degna hanno un unico padro
ne, Rovelll; 1 quattro giornali 
che escono nel Veneto hanno 
una sola matrice, la Confin
dustria. E l'elen'jo potrebbe 
continuare. 

Per la liberta 
di stampa 

«Certo — dice Luciano Ce-
schla, segretario della Fede-
razione della Stampa — Vin-
formazione denuncia le piu 
preoccupanti carenze, la mag
giore improvvisazione, le piu 
smaccate strumentalizzazioni, 
il piii pericoloso disimpegno. 
Noi, come sindacato dei gior-
nalisti, abbiamo messo sotto 
accusa i pesanti limiti alia 
liberta d'in/ormazione, I'anti-
democraticita delle norme 
sulla stampa, I'inerzia nell'af-
frontare la situazione dell'edi-
toria... E', perb, un problema 
politico che investe respon~ 
sabtlita del Parlamento, dei 
partiti, del governo. Ed e un 
problema che, se non sara 
risolto, condlzionera per de-
cenni ogni strategia riforma-
trice...». 

Ma t tempi sono assai brevi, 
perche ormal 11 livello di 
guardia e stato superato da un 
pezzo. E la « piena » potrebbe 
sopraggiungere sull'onda delle 
manovre che FIAT, Monti, e 
altri complessi industriali 
stanno cercando di condurre 
in porto. Sindacati, forze po-
litiche, tipografi, giornalisti, 
hanno affermato la loro vo-
lonta dl Impegnarsl con tutti 
1 mezzl in difesa della li
berta di stampa e per una 
informazlone svincolata dai 
condizionamenti e dal ricattl: 
ed e un impegno che deve 
essere tradotto in azione pri
ma che la partita venga glo-
cata su altri tavoll. 

Marcello Del Bosco 
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