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II congresso dei magistrati a Torino 

Un passo avanti 
nella lotta 

per la liberta 
d'informazione 

Impegno civile negli interventi - Sono state isolate 
le posizioni piu retrive - E' necessario battere gli 
interessi che cercano di monopolizzare le testate 

dei giornali - II primato della Costituzione 

Un giudlzio ed una prima 
valutazione del Congresso dei 
magistrati italiani non pud 
non muovere dalla costata-
zione che il livello culturale 
e 1'impegno civile degll in
terventi. e in particolare la 
Sarteclpazione dei glornalisti, 

anno dato al dibattito non 
solo un tono ed un contenuto 
elevato, ma gli hanno confe-
nto un respiro ampio atto a 
superare i limiti di una im-
postazione timida e moderata 
quali erano emersi dalla re-
lazione introduttiva affidata 
al direttore de « La Nazione ». 
Ci6 dimostra quanto sia va-
lida e positiva l'apertura del 
mondo della giustizia ad altri 
settori della societa e a te-
mi piu generall quali quello 
dell'informazione che cosli-
tuisce uno dei terreni di piu 
rilevante scontro politico e di 
appassionata discussione nel-
l'opinlone pubblica. 

La denuncia dei meccani-
smi con i quali si determina 
la restrizione della liberta del 
giornalista, la deformazione e 
la strumentalizzazione delle 
notizie a vantaggio delle for-
ze di potere. e del sistema 
che sta conducendo alia 
progressiva monopolizzazione 
deH'informazione, ha costi-
tuito un momento qualificante 
del dibattito 

II Congresso ha dlmostrato 
che, sia pure lentamente e 
con resistenze ancora sensi-
bili. larga parte della magl-
stratura italiana ha preso co-
scienza della natura sostan-
zialmente reazionaria e auto-
ritaria della concezione che 
vorrebbe sottrarre il gludlce 
al controllo dell'opinione pub
blica. alia critica interna ed 
esterna del suo operato. e 
della inammissibilita in un 
sistema democratico. di bar-
riere. e sanzioni che limitino 
la liberta di informazione e 
di pensiero in ordine all'atti-
vita del giudice. non solo da 
parte dei giornalisti. ma da 
parte anche degli stessi ma
gistrati. 

Si sono cosl modificate pro-
fondamente. nel corso di un 
dibattito serrate talune Im-
postazioni iniziali che inten-
devano mantenere in limltl rl-
stretti ed esigui le aperture 
al controllo e alia critica con-
servando. nella sostanza il si
stema del segreto istruttorio, 
dei reati di opinione, del di-
vieto di critica da parte dei 
magistrati. Nell'ambito della 
stessa corrente di Magistra-
tura indipendente. che gesti-
sce attualmente l'Associazione 
Magistrati. si sono colte no-
tevoli dlfferenziazioni. che 
hanno isolate le posizioni piii 
retrive ed oltranziste. 

Positivo 
Dunque un risultato sostan-

zialmente positivo che ha con-
dotto la maggioranza del ma
gistrati su posizioni piu aper-
te, che delineano in modo 
nuovo la funzione e il ruolo 
del giudice, sensibile ai pro-
blemi della societa civile, alle 
sue trasformazioni, e aperto 
al controllo e alia critica: 
un giudice che non vuole na-
scondere il suo operato con 
lalibi del segreto istruttorio. 
ne respingere le critiche con 
il deterrente del villpendio. 

Valutiamo tutta l'impor
tanza di questo processo. di 
questa preea dl coscienza. per
che esso muove nella dlrezio-
ne della rottura della «sepa-
razione », dl un rapporto dia-
lettlco con le forze piu vive ed 
ettive nel moto di trasforma-
zione. di progresso, di difesa 
e di rafTorzamento della de-
mocrazia nel nostra Paese. Ci6 
sottolinea anche la validlta 
di una dialettica all'interno 
della magistratura che si fon-
di sul confronto sui problem! 

Da oggi nella 
fase conclusiva 

il processo 
rilnita-Almirante 
II processo per il bando an 

tlpartlgiano firmato da Almi-
rante. e entrato nella sua fase 
conclusiva. 

Dopo i numerosl rinvii pro-
•ocati dal segretario miss:no 
per ritardare il momento della 
sentenza si e arrivati alia con-
clusione. Nel corso delle udien-
*e per I'incauta querela del ca-
porlone missino contro I'Umla 
e il Manifesto e stata provata 
in modo Inconfutabile I'auten-
tlcita del documento pubbli-
cato dai due giornali. 

Oegi, chiusa l'istruttona di-
baltimentale, fmalmente. da 
van»< ai giudici della IV se-
sion** del tribunale di Roma 
prenderanno la parola il pub-
blico ministero e gli awocati 
per le arringhe. 

deU'amministrazione della giu
stizia, sulla funzione del giu
dice in una societa democra-
tlca, sulle rlforme necessarle 
per usclre dalla crlsl nella 
quale si dibatte un cosl Im-
portante settore del nostro si
stema istituzionale 

L'autorevole richiamo al pri
mato della Costituzione espres
so dal presidente della Corte 
costituzionale, e 11 modo net-
to con 11 quale 11 Congresso 
ha riafiermato la condanna 
del fascismo. costitulscono il 
quadro nel quale questa dia
lettica puo fecondamente ope-
rare non solo all'interno, ma 
anche aU'esterno. nel rappor-
ti con le altre istltuzionl dello 
Stato e con gli organismi de
mocratic!. La parted pazlone 
popolare all'amministrazione 
della giustizia nelle forme in
dicate dalla Costituzione e non 
realizzate, e l'apertura della 
magistratura al probleml del 
Paese. alle trasformazioni e 
alle istanze dl rinnovamento 
che in esso operano, costitul
scono dementi essenziall per 
11 superamento dl ognl ten-
denza alia nseparazione del 
corpo ». per l'attuazlone plena 
nell'ambito istituzlonalmente 
proprio del giudice della Co
stituzione in tutti 1 suol con-
tenuti innovatori. per l'appli-
cazione delle nuove normati
ve riformatrtel, per la difesa 
della legallta reDUbbllcana. 

Inquisitorio 
Sta ora al governo e alle 

forze politiche raccogliere le 
esigenze, le rlchieste, le pro-
poslzloni scaturlte dal Con
gresso del magistrati, e non 
in modo parziale e limltato. 
Occorre dunque abrogare su-
bito le norme fasclste del co-
dice penale, ed in particolare 
i reatl di opinione, e operare 
una riforma del processo pe
nale che ne sopprima il carat-
tere Inquisitorio e che consen
ts un pronto e libero esercl-
zio della Informazione e del 
controllo da parte dell'opinio
ne pubblica. Compete anche 
al governo rimediare imme-
diatamente al guasti cagionati 
da lunghe Inerzie, o da prov-
vedlmentl irresponsabili quail 
quelli che hanno sguarnito le 
cancellerie degli uffici giudi-
zlari. 

Ma 1 riflessl del Congresso 
dei magistrati ncn possono 
non operare anche In ordine 
alia repressione che si e vo-
luto attuare per colpire dei 
magistrati, solo in relazione 
a critiche ed a opinioni da 
essi espresse: la esistenza di 
process! penali e disciplinari 
o la minaccia dl sanzioni co-
stituirebbe la sconfessione di 
indirizzl ampiamente condlvi-
si non solo aU'esterno ma an
che all'interno della magistra
tura. Non e ammissibile. in-
fatti, che la critica e il con
trollo suU'operato del giudice, 
di cui si rlconosce la fonda-
tezza e la esigenza, debbano 
tradursi in repressione allor-
che esse siano espresse da 
magistrati, i cui diritti sono 
e debbono essere uguah a 
quelli di ognl altro cittadino. 

Ci rendiamo conto che le 
posizioni emerse nel Congres
so sono contornate da nser-
ve. piu o meno apertamente 
espresse: e che non pochi osta-
coli troveranno alia loro tra-
duzione sia sul terreno delle 
riforme legislative che su 
quello della loro applicazione 
pratioa. Conosciamo bene qua
li interessi e quail forze si 
colleghino all'attacco alia li
berta di stampa. al processo 
di monopolizzazione e d! con-
centrazicoe della informazio
ne: e nel contempo sappiamo 
quanto siano present! le ten-

j denze a sottrarre la magistra-
! tura al controllo, a circondar-
j la di «segreto», a impedire 
I in sostanza ognl reale parte-
1 cipazione e apertura alia so-
j cieta civile. E tuttavia i ri-

sultati del Congresso di To
rino costitulscono un passo 
avanti. e sottolineano il com-

• pito delle forze democratiche, 
I nel pieno rispetto dell'indi-
| pendenz* della magistratura. 
; di affrontare seriamente e a 
, fondo i problem! della giusti-
j zia e nel contempo di scio-

giiere il decisivo nodo della 
liberta della informazione. 

Anche su quest! terreni 11 
governo Rumor dovra dimo-
strare I'esistenza di una reale 
inversione di tendenza: dimo-
strazione che dovra essere tan-
to piu rigorosa e concreta per 
l'importanza sempre crescen-
te che te democratizzazione 
delle istituzioni e la tutela 
di una reale liberta della in
formazione vanno assumendo 
nella vita del nostro Paese. 
La consapevolezza di questa 
importanza impegnera la no
stra opoosiziooe a portare fer-
mamente avanti. sul terreno 
politico e legislative le seelte 
e gli orientamenti dei magi-
strati e dei giornalisti 

UN PRIMO BILANCIO DELLA STAGIONE APPENA CONCLUSA 

Turiste straniere davanii al Colosse'o 

Buona restate turistica 
nonostante i tanti guai 

Eterne contraddizioni — II divario Nord-Sud — L'incontro tra milioni di per-
sone un fatto estremamente positivo — La riviera adriatica — L'apporto in 
valuta estera — Quanti gli italiani in vacanza? — II lavoro dei sindacati 
Mi dicono: nel duemila, 

doe fra neanche trent'annl, 
una generazlone, un miliar-
do di turisti sara in giro per 
il mondo. Un quarto dell'u-
manlta a spasso, alia ricerca 
di luoghi di riposo, di occa
sion! di incontro, di realta di
verse. di storle nuove e straor-
dlnarle. Le prevision! sono sta
te costruite sui datl relatlvi 
all'ultimo decennio. Gil annl 
'60 hanno visto una vera e 
propria esplosione turistica. 
Da fenomeno che riguardava 
gruppi ristrettl e privilegla-
ti, il turismo e diventato fe
nomeno di massa, almeno en-
tro certl limiti. Una volta i 
poven glravano il mondo o 
per le guerre o per la fame. 
Adesso anche chl non e rlcco 
ha comlnciato a muoversi 
fuori dai confini del suo pae
se per ragionl meno dram-
matiche, senza 11 fucile in 
spalla o l'assillo del tozzo di 
pane. Per un po' di sole, per 
placere. per il bisogno di co-
noscere altri posti e altra 
gente. 

Intendiamocl, su questo no
stro vecchlo pianeta e'e an
cora chl corre 11 mondo per 
fame. Le strade d'ltalia, per 
esempio, sono ancora gonfie 
di emigrant! che vanno al 
Nord con la speranza di con-
quistarsl il diritto all'esisten-
za. Non e una scoperta. L'e-
state da nol e carica di treni 
speciali, di automoblli, di pul-
man che riportano in patrla 

Promemoria della Confesercenti al ministero dell'industria 

II blocco dei prezzi in pericolo 
per i mancati controlli aH'origine 

E' indispensabile intervenire anche sui prezzi alia produzione e all'ingrosso - Dimezzati gli ordina-
tivi ai dettaglianti - Chiesto un incontro col titolare del dicastero • Richieste di credito agevolato 

Ugo Spagnoli 

POLIZIA MOBILITATA NEL GALLES 

La campagna per 

il tesseramento 

Un milione 
e 617 mila 
gli iscritti 

al PCI 
Altri significativi risultati 

sono statl realizzati nella 
campagna di tesseramento e 
proselltlsmo al PCI e alia 
FGCI che In queste settima-
ne trae nuovo Impulso dalla 
grande mobilitazione in soli-
darleta col popolo cileno e 
In risposta alle esigenze del 
lavoratori e del Paese, da-
gli incontri e dlbattiti sulla 
politica e le proposte del 
PCI che hanno luogo nelle 
migllaia di Festival del-
I'Unita. 

Alia data del 13 settenv 
bre II nutnero del compagni 
tesserat! al PCI era di 
1.617.091, superiore di 32.432 
unifa alia cifra degli iscrit
ti alia fine dello scorso an
no. Rispetto alia stessa da
ta del T* i tesserati in piu 
sono 44.W5. 

Numerose altre federazio-
ni hanno raggiunto e supe-
rato in quest! giomi il 100% 
degll iscritti e precisamente 
le federation! di Asti, Ver-
celli, Savona, Crema, Tren-
to, Ascoli Piceno, Fermo, 
Froslnone, Rieti, Viterbo, 
Catanzaro. 

I nuovi compagni e le 
nuove compagne reclutate 
al PCI fino ad ora sono sa-
liti a 135.S51. Anche il pre-
salHismo a l l * FGCI conosce 
interessanti risultati. Da sc-
gnalare tra I'altro quello 
della FGCI di Bologna con 
1.451 nuovi giovani recluta-
ti , di Rimini (452), Caserta 
(710), Frosinone (430), Sira-
cusa (720), Modena (1.315), 
Pesaro (540), Firenze (1-150), 
L-cce (575). 

Maniaco strangola due ragazze: 
tornavano a casa dopo una festa 

CARDIFF (Galles), 17. 
La pollzia del Galles merl-

dioruue e alia ricerca di un 
perlcoloso maniaco ritenuto 
responsablle di aver strango-
lato due ragazze dl 16 annl 
nella regione di Cardiff. 

I corpt delle due ragazze 
sono statl scopertl icri, a un 
centinalo dl metrl l'uno dal-
I'altro, In un bosco at bordl 
dl una strada viclna al capo-
luogo del Galles. Entrambe 
•rano state strangolate con 
I B * cord a Git inqulrenti so-

spettano che romicida sia lo 
stesso che due mesl fa stran-
gol6 un'altra glovane nella 
stessa zona 

La polizia teme che I'assas 
sino possa colpire ancora ed 
ha lanciato un appello a tutte 
le ragazze della reglone Invi-
tandole a non fare l'auto-
stop. 

Le due sedicennl, amlche dl 
scuola, sono state trovate 
morte in un bosco viclno a 
Sqansca, una localita marina 
nel Galles. SI chlamavano Ge-

raldine Hughes e Pauline 
Floyd, la prima di Llandarcy 
e l'altra di Neath, due piccoll 
centri dei dintorni. Sabato 
sera erano andate a oallare 
in una discoteca a Sqansea. 
Esse si erano trattenute in 
quelto clttadina fino alle pri
me ore dl lerl mattina ed era-
no state vlste da un agente di 
pollzia che ne conosceva una, 
La polizia ritiene che, avendo 
fatto tardl, abbtano chiesto 
un passagglo ad un automo-
blltsta, che le ha assassinate. 

Con un promemoria in otto 
punti mviato al ministro del
l'industria dopo l'incontro da 
questi avuto con una sua de-
legazione, la Confesercenti ri-
torna sulla gestione dei De-
creti di blocco dei prezzi e sui 
problemi del commercio. chie-
dendo al Ministro dl essere 
consultata prima dl decisioni 
governative riguardanti la se-
conda fase del blocco e soste-
nendo l'analoga richlesta a-
vanzata venerdl scorso dalle 
Regioni. 

11 promemoria denunzia che, 
come dlmostrato dagli Indtci 
Istat del mese di agosto, dai 
quali si evince il crescere del
la forbice fra prezzi all'iii-
grosso e quelli al consumo. la 
categoria e costretta ad as-
sorbire in proporzioni senza 
precedenti gli aumenti di 
prezzo provenienti dai rifor-
nitori, e come cosl gravi oggi 
sui dettaglianti 11 peso mag-
giore della disclplina dei prez
zi instaurata dal governo. 

La Confesercenti denunzia 
altresl come sui dettaglianti 
vengano esercltate lllegittime 
pressioni quali la falcidle de
gli ordinativi, l'eliminazione 
o la riduzione degli sconti di 
uso e del pagamento dilazio-
nato, mentre Te banche attua-
no in modo drastico le restri-
zioni creditizie disposte a suo 
tempo. 

Nel promemoria viene nba-
dita la volonta dl collabora-
zione dei dettaglianti con il 
governo ed i consumatort ed 
altresl la volonta di assicura-
re la vendita di tutti i pro-
dotti. la continuity della pa-
niflcazione, la vendita della 
benzina. Ma essi non sono dl-
sposti a diventaxe le vittime 
dei Decreti. Essi hanno sin 
qui costituito una barriera 
che pub saltare, almeno in 
parte, anche prima del 31 ot-
tobre, se il governo non li-
quida la politica dei due pes! 
e delle due misure. 

Dopo aver ribadito la sua 
netta opposizione all'aumento 
del prezzo della benzina. che 
sarebbe foriero di spinte in-
flazionistiche incontrollabili, 
la Confesercenti afferma che 
dalle misure che il governo 
sapra prendere prima del 31 
ottobre dipende anche la pos-
sibilita di fronteggiare la fa
se successiva. Le ricerche di 
aumenti rischiano Infatti di 
provocate un forte balzo In 
avanti dei prezzi, e se. con il 
pretesto di presunti eccessivt 
margini di guadagno della re 
te distributiva si volessero in-
staurare norme di regolamen-
tazione del rioarico degli eser-
cent!. ci6 equlvarrebbe a 
(tstrozzaren reconomla di cen-
tinaia di migliaia di imprese 

Sostenendo la necessita dl 
saldare la disci pi ina dei prez
zi con interventi dl riforma 
sia sul dettaglio che di tutto 
il commercio. il promemoria 
della Confesercenti propone 
interventi che, assegnando 
una precisa priori ta al Mez-
zoglomo, vittima oltretutto 
della grave epidemia di cole-
ra, instaurino forme efflcact 
di credito agevolato, preveda-
no la costruzione di super
markets da far gestire ai det
taglianti assoclatl, asslcurino 
11 concorso delle parteclpazlo-
nl statali e degll Entt local! 
per la promozlone pubblica 
dell'associazlonlsmo e la va-
lorizzazlone della struttura 
associativa gla eslstente, pre-
veda investlmentl per 1 Mer-
catl general i e la riforma del* 
la Jegge 125. 

Segregate in uno stanzino 
per 3 anni a pane e acqua 
Segregato per trc anni in ur.o stanzino, nutrito a pane e acqua. 

con il fratello che gli ha fatto da < carcenere >. L'agghiacciantc 
scoperta e stata fatta quasi per caso dai carabinieri in un appar-
t a men to al centro di Fondi. una cittadina in provincia di Laflna. 
La vittima di questa assurda vicenda e un uomo di 52 anni. 
Arcangelo Peppe. 

Da circa tre anni era scomparso; non si sapeva piu che fine 
avesse fatto e quando gli amici o i conoscenti chiedevano sue 
notizie. ricevevano dal fratello Paolo di 44 anni solo risposte 
evasive. Alia fine, tutto cio ha insospettito i vicini di casa, i 
quali da tempo continue ano a dire che nell'appartamento dei 
Peppe e'era qualcosa di otranu. 

L'uomo e stato immediatamente ricoverato in ospedale. II 
fratello e stato arrestato. 

Si e conclusa domenica a Greve 

154 espositori 
alia 4a mostra del 
Chianti classico 

L'iniziativa per la tutela della qualita di uno dei piu 
famosi vini italiani - L'attivita vinicola elemento pro-

pulsivo dello sviluppo delle attivita agricole 

GREVE. 17 
Nella IV Mostra mercato 

de) Chianti classico. conclusa-
sl domenica a Greve, la sug
gestive cittadina che sta al 
centro della zona dove si pro
duce il piu famoso vino ita-
Iiano, e stata esposta una bot-
tiglia vecchia di quasi cen
to anni. E" stata imbottiglia-
ta da Giovanni Beccari e ve-
niva messa in vendita a 600 
mila lire. Era la veterana 
delle migliaia e migliaia di 
bottiglie presentate dal 154 
espositori che hanno allestito i 
loro stands in piazza Matteot-
ti. allombra del monumento 
eretto in onere di Verrazza-
no il piu illustre cittadino dl 
Greve II vino esposto era 
senza dubtto il migliore che 
si possa trovare in commer
cio 

In Italia, come si sa, solo 
nel 1962 si e proweduto a 
varare una legislazione che 
regolamenti la produzione vi
nicola quali ficata. Del Chian
ti invece. a dare una regola 
al modo dl fare 11 vino si 
prowide gia dal 1716 con due 
bandi del Granduca dl To-
scana. Nel 1932 infine, venne-
ro definiti 1 confini della zo
na di produzione del Chian
ti classico. oontraddlstinto da
gli altri tip! di Chianti con 

un marchio raffigurante un 
galletto nero. Questi confini 
delimitano una superflcie di 
circa 70 mila ettari. a caval-
lo tra le provincie di Firen 
ze e di Siena e comprendo-
no nove comunl (Greve, Rad-
da, Galole, Castelnuovo Ve-
rardenga, Barberino. Tavar-
nelle. S. Casclano). Sono sta
tl appunto questi nove co
munl. Insleme alle provincie 
dl Siena e dl Firenze, a da
re 1'awlo alia mostra del 
Chianti classico. al quali si 
c poi aggiunta la reglone to-
acana. 

L'iniziativa ha lo scopo di 
tutelare e di far conoscere 
meglio le qualita del Chianti 
classico che ognl anno si pro
duce in misura sempre mag-
giore nella zona. Dai 115677 
ettolitri del 1967 si e passatl 
infatti ai 178.154 del 1972. La 
tutela del buon nome del 
Chianti classico e uno dei 
piu gross! problemi che sta di 
fronte ai produttori e che in-
veste il problema piu vasto 
della difesa della vitlcoltura 
italiana. 

La tutela del Chianti deve 
diventare quindi un impegno 
preciso del Ministero del Com
mercio Estero. 

La difesa del Chianti e una 
battaglia che interessa non 
solo i produttori ma soprat-
tutto le popolazioni dei nove 
comuni compresi nel com-
prensorio. Quel la del Chianti 
e una delle zone agricole piu 
belle e suggestive della To-
scana. 

Oggi si punta molto sullo 
sviluppo deH'attlvita vinicola 
per fame un elemento tral-
nante delle altre attivita. Non 
si pud infatti pensare di rlsol-
levare le sortl agrlcolt del 
Chianti puntando solo sulla vt-
te E* per questo che sempre 
magglore si fa l'lmpegno del
la reglone toscana — come 
ha sottolineato i'altro glorno 
il presidente Lagorlo — per lo 
sviluppo economloo della zona 
chlantiglana. 

Ritomando al problema del
la vitlcoltura e stata ribadi-
ta la necessita che anche nel 
Chianti. come nelle altre to
ne vlnlcole famose ltallane, si 
tenga presente la necessita di 
non puntare tutto sul vino a 
«denomlnazione di origine 
controllata», lmbotttglltto e 
Inflascato e mesao In com
mercio a prezzi non certa-
mente accesslbill a tutte le 
tasche. 

per un amen dl vacanza I 
bracclanti. i contadini, 1 dlsoc-
cupati del SUD che hanno 
dovuto anclare all'estero se 
hanno voluto trovare con un 
posto di lavoro anche una 
nuova dlgnlta professionale. 
Ma e'e anche chi, in questa 
Europa piena di contraddizio
ni laceranti, va all'estero per 
diletto. 

Avventura 
I voll charters che le gran-

di compagnie private dl viag-
gio organizzano ogni anno 
sbarcano in Italia, in Spa-
gna, in Grecia, in Jugoslavia, 
in Bulgaria, in Romania, in 
Tunisia e in posti anche piu 
lontani migliaia dl metallur
gies di postini. dl Implegatl, 
di contadini, di maestri di 
scuola che hanno racimolato, 
magari a prezzo di gross! sa-
crifici, i soldi per la grande 
avventura internazlonale. I tu
risti non sono piu insomma 
quegli esseri straordlnarl che 
certa letteratura e 11 cinema 
degll annl trenta ci avevano 
abltuatl a conslderare chlusl 
nel recinti dl lusso dl qual-
che transatlantic^ dl ovattatl 
vagont letto e dl grand! al-
berghl dentro t quail reclta-
vano 1 loro romanzettl d'amo-
re un poco Idloti. Un vlagglo 
in Glappone, a Cuba o a 
Tangerl non e piu quella co-
sa Impossiblle rlservata solo 
ai cortiglanl o al magnatl del
l'industria e della finanza. A-
desso I giornali sono pieni 
di offerte che almeno certl 
strati dl lavoratori dei paesi 
piu fortunatl possono pren
dere in considerazione. Nel 
'73 queste offerte sono state 
utilizzate da duecento milio
ni dl turisti. Duecento milio
ni di uomini, dl donne, di 
ragazzl, dunque, sono gla ogni 
anno in giro per il mondo. 
E* un fatto nuovo, straordina-
rlo per tanti aspettl: econo-
mlco. politico, culturale, mo
rale. 

Questo grande rimescola-
mento di genti ha effettl ri-
levantl che incidono gla pro-
fondamente nella vita del po-
poli, Inducendo frenetlche 
speranze o preoccupate rifles-
slonl. 

In Italia, ogni anno, entra-
no circa 1.500 miliardi dl va
luta, portati da oltre 30 mi
lioni dl turisti che vengono 
a sciogliere da nol la crosta 
di ghiaccio del loro lungo in-
verno. Gente affamata soprat-
tutto di sole. II peso di que
sta montagna di marchi, dol
lar!, franchi si fa sentire sul-
l'economia del nostro paese. 
Tanto che qualcuno ha an
che affermato che se la lira 
non e scivolata ancora piu 
in basso questa estate lo si 
deve proprio ai soldi «buo-
ni» che ci hanno portato 1 
turisti tedeschl, svl2zeri. fran-
cesi e via dicendo. E* ba-
stato, si e aggiunto a ripro-
va di questa tesi, che la cor
rente di valuta rallentasse a 
settembre per vedere di nuo
vo la lira perdere terreno 
sul mercato internazionale. 
Non so se sia vero. Nessuno, 
pero. nega l'importanza che 
riveste l'industria turistica per 
il nostro paese. 

Le vecchie poleraiche degll 
anni '50 sembrano ormal so
pite. Ma questo non signifl-
ca che il turismo goda di 
buona salute in Italia e fuori. 
Si, e vero, la gente che va 
in vacanza e in continuo au-
mento. L'ltalla e ancora il 
paese che detiene il primato 
delle presenze straniere. Gli 
operatori turistici hanno fac-
ce soddisfatte. Stanche ma 
soddisfatte. L'estate 1973 non 
ha tradito. Anche la crisl del
la lira si e risolta in un van
taggio perche ha trattenuto 
in patria anche quel 6°'o di 
italiani che preferivano per le 
loro vacanze un altro paese. 

L'inchlesta che ho condot-
to, a fine stagione. mi ha ri-
levato, al di la di un facile 
ottimismo di facciata, che si 
rimescolano nel problema del 
turismo tutte le contraddizio
ni, i drammi. le storture. le 
lacerazioni della nostra socie
ta. Anche una indagine che 
si proponga di fare il bilan-
cio di una stagione turisti
ca diventa. lo si voglla o no. 
la radiografia di una realta 
piu complessa che si river-
sa pure nelle nostre vacanze. 
Si nscopre per esempio, in 
tutta la sua lacerante dram-
maticita, il problema del no
stro Mezzogiomo, carico di an-
tichi mail e di nuove con
traddizioni, dove le vecchie 
strutture medioevali fanno da 
argine ad una politica rno-
derna di sviluppo. Un Mezzo
giomo meraviglioso, con una 
natura ricca di possibilita per 
l'industria turistica. e che si 
trova invece in coda nella 
scala degli interessi dei turi
sti. Un Mezzogiomo che non 
e solo ragione di sofferenza 
per chi ci vive ma che pesa 
sull'intera societa nazionale. 

La Riviera emiliano-roma-
gnola offre un quadro di 
straordinario sviluppo. Non 
e'e, forse. un esempio al mon
do che possa stare a confron
to con l'industria turistica che 
si e affermata dai lidi ferra-
resi glu sino ai confini di 
Ancona. Una impressione di 
salute, di efflcienza, dl dlnami-
smo accompagna il viaggiato-
re per decine di chilometri. 
Una impressione che l'estate 
73 ha confermato addirittu-
ra con violenza. Eppure an
che qui, su queste coste che 
fanno l'invldla di tanti opera-
tori turistici, affiora una fol
ia dl problemi dl ogni gene-
re. Chi ha lnvestito fatlca e 
rlsparml awerte ormal co
me un peso Insopportablle la 
mancanza di una prospettlva 

certa, che garantisca l'utiliz-
zazione piena dei capital! In-
vestiti. Si lavora. insomma. 
per un periodo troppo breve. 
Non solo. La concorrenza dl 
altri paesi si fa sempre piu 
sentire. Ognl anno e una lot
ta a coltello per la conqulsta 
di quei milioni di turisti stra-
nierl che le grandl compa
gnie di viaggio organizzano e 
smistano secondo il tornacon-
to azlendale. Ma puo l'indu
stria del sole affidare tutte 
le sue chances alle compagnie 
private? 

Ecco un lnterrogativo grosso 
che Implica problemi di ogni 
genere. Intanto, non si puo 
lgnorare che 11 turismo nazio
nale rappresenta ancora 11 
supporto decisivo dl questa 
lmportante branca dl attivi
ta. Anzl. l'Emilla-Romagna e 
balzata In testa a tutte le al
tre regioni nel campo del tu
rismo proprio perche si e af
fidata alle correntl nazlonall, 
perche ha costrulto una strut
tura per implegatl, operai, pro-
fesslonisti dell'Alta Italia con 
molta voglla dl sole e dl ma
re e pochl soldi. 

Ma quail e quante possibi
lity ci sono nel nostro Pae
se? Non posslamo dlmentica-
re, a questo proposlto, che 
solo un italiano su 4 va in 
vacanza e, dl sollto, per po
chl giornl, al massimo due 
settimane. Questo dato rlflet-
te solo genericamente una 
realta piu complessa, dram-
matlca e ingiusta. Perche non 
solo 3 Italiani su 4 restano 
a casa ma ci restano di piu 
nel Mezzogiomo, nelle regioni 
povere, ci restano di piu gli 
operai, I penslonatl, i conta
dini. Ma come si pu6 allora 
ragionare di turismo e del 
suo sviluppo se insleme non 
si ragiona di questa Italia 
tormentata dalla poverta, dal 
bassi redditi, dalle grandl ric-
chezze che della poverti sono 
la causa, da croniche Insuffl-
cienze, da tutti quei mall che, 
seppur denunciati e mai cu-
rati, stanno portando la lira 
al disastro? 

Non solo — e appunto qui 
alcune questionl che sono af-
fiorate nel compiere il bilan-
cio di una stagione turisti
ca — perche esaltarsi dl fron
te ai 200 milioni di turisti in 
giro per 11 mondo? Sono mol-

ti o non sono Invece pochi 
tenuto conto delle occasioni 
di incontro che nella nostra 
epoca vengono offerte agll uo
mini? Gli speciallsti hanno 
calcolato che un miliardo dl 
turisti andranno a spasso per 
il mondo fra trent'annl, cloe 
nel duemila. Ma perche fra 
trent'annl e non il prosslmo 
anno? L'Europa, tanto per re-
stare nel vecchio continente, 
non e mai stata a portata di 
mano come adesso. In un sal-
to e possiblle essere dapper-
tutto. 

In massa 
Le dlstanze non sono piu 

insormontabili. A parte l'ae-
reo e il treno, e'e anche la 
automobile. Mllle, duemila 
chilometri sono niente (d'al-
tra parte 1 nostri emigrati 11 
fanno tutti gli anni per an-
dare a rinfrescare affetti e 
sensazioni). Perche allora non 
organlzzare mlgrazionl in 
massa per le vacanze? Per
che non fare incontrare mi
lioni di persone ognl anno 
dl paesi dlversl? Certo, que
sto e un complto che non 
possono affrontare le agenzie 
dl viaggio private. E' un com-
plto, credo, che spetta alle 
grandl organlzzazioni di mas
sa, al sindacati e alle coope
rative. Ma 1 sindacati cosa 
fanno? In Italia mettono as-
sieme 1 loro ufflcl che si oc-
cupano dl turismo. Ma ba-
sta? Non e questo forse un 
modo per eludere un proble 
ma dl grande valore politi
co, ideale, culturale? L'incon
tro fra milioni di lavoratori 
dl paesi dlversl avrebbe un 
slgnlficato dlrompente. I pro 
cessl unitarl che tanti osta 
coli oggi incontrano riceve 
rebbero una spinta declsiva 
Le grandl masse diventereb 

bero protagoniste dirette dl un 
mondo che rivendica secoli 
di pace e dl sviluppo. Ma 
forse e proprio questo • che 
sj teme? Tenterd di rispon-
dere a questi come ad altri 
queslti nel corso dell'inchie-
sta. Attraverso 1 giudizi, le 
proposte, le riflessionl dl chi 
In un modo o nell'altro. e 
interessato al problema. Cior 
di tutti. . . . 

Orazio Pizzigorr 

Con due settimane d'anticipo 

Sottoscrizione: superati 
3 miliardi e mezzo 

Elenco delle somme versate aH'Amministrazione centrale 
alle ore 12 di sabato 15 settembre per la sottoscrizione della 
stampa comunista. 

Federazioni 

Gorizia 
Verbania 
Modena 
Trento 
Padova 
Mllano 
Siena 
Bologna 
Brescia 
Firenze 
Imola 
Crema 
Novara 
Nuoro 
Ravenna 
Sassari 
Pesaro 
Imperia 
Ferrara 
Taranto 
Como 
Rimini 
Pisfola 
Verona 
C. <r*Orlando 
Cuneo 
Crolone 
Varese 
Belluno 
Asli 
Blella 
Savona 
Cremona 
Pavia 
Rovigo 
Treviso 
Vicenza 
Livomo 
Maisa C. 
Parma 
Piacenza 
Reggio E. 
Ascoli P. 
Perugia 
Frosinone 
Malera 
Potenza 
Catanzaro 
Cosenza 
Trapani 
Bolzano 
Reggio C. 
Alessandria 
Isemia 
Macerata 
Grosseto 
Viterbo 
Venezia 
Foggia 
Oristano 
Mantova 
Lecco 
Benevento 
Torino 
LaSpezIa 
Teml 
Salerno 
Agrigento 
Caserta 
Brindlsl 
Farmo 
Avtllino 
Palermo 
Cagtlari 
Fori! 
Aquila 
Napoll 

somme 
raccolle 

% 

18.527.000 154,3 
18.000.000 150 

241.684.000 127,2 
6.000.000 120 

30.050.000 115,5 
230.000.000 115 
92.000.000 115 

285.000.000 114 
54.900.000 110,9 

167.960.000 1103 
28.080.000 108 
8.640.000 108 

20.381.000 107,2 
6.420.000 107 

110.250.000 105 
8.400.000 105 

41.600X00 104 
13320.000 104 
93.000.000 103,3 
15.993.400 103,1 
15.450.000 103 
26.546.000 102,1 
36.360.000 101 
20.705X00 101 
7.070X00 101 
7350 000 100,6 
9347300 1003 

35.070X00 100,2 
7.020.000 100,2 
9.000.000 100 

18300.000 100 
35.000.000 100 
23.000.000 100 
43.000.000 100 
26X00.000 100 
15.000000 100 
14300000 100 
65.000.000 100 
14X00.000 100 
43.000000 100 
21.000.000 100 

150.000.000 100 
8300.000 100 

35X00.000 100 
15000.000 100 
9.000X00 100 

15300.000 100 
11300.000 100 
12300.000 100 
15.000.000 100 
4300.000 100 

10.945X00 993 
41.160.000 98 
2.450.000 98 

11.661.270 97,1 
33.000X00 97 
13310X00 97 
32.814.280 963 
34.632.000 96,2 

4.800X00 96 
46.000.008 95J 
10330.008 95,7 
7.140.000 95,2 

99.855.000 95,1 
38X00 000 95 
22.800.000 95 
16325XM 95 
16.150X00 9S 
14.250.800 95 
14.250.000 95 
9.025.000 95 
9X23X00 95 

34.208000 95 
11.400.000 95 
58.280X00 94 
7.000.000 934 

58.880.000 92 

Teramo 
Bergamo 
Siracusa 
Vercellt 
Arezzo 
Messina 
Lucca 
Aosta 
Pisa 
Prato 
Latina 
Pescara 
Campobasso 
Ragusa 
Sondrio 
Tempio 
Via reggio 
Carbonla 
Ancona 
Bail 
Udine 
Trieste 
Rieti 
Enna 
Chieti 
Avezzano 
Lecce 
Roma 
Genova 
Pordenone 
Catania 

16.560.000 
14.720.000 
10.120.000 
10.500 000 
38.304.000 
10.920 000 
4.095.000 
6.314.230 

56.763.000 
36.000.000 
13.500.000 
16.200.000 
4.500.000 
9.900.000 
3.600.000 
3.600 000 

11.063.000 
6.090.000 

26.381.000 
34.850.000 
14X25.000 
18.500.000 
4364.000 
6.600.000 
6.416.000 
3.600 000 
9.600.000 

110.000.000 
78.000.000 
5325.000 

18.600.000 
Caltanissetta 3X95.300 
EMIGRAZIONE 
Lussemburgo 2.000.000 
Zurigo 
Colonia 
Ginevra 
Stoccarda 
Belgio 
Canada 
Australia: 

Melbourne 
Sidney 

G. Bretagna 
Varie 

4.952300 
1.440.000 
1.750 000 
1332.000 
1.910.0C0 

396.275 

411300 
202.500 
110.000 

4.662.150 

92 
92 
92 
91,3 
91,2 
91 
91 
90,2 
90,1 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
88,5 
87 
85,1 
85 
85 
84 
83 
80,4 
80,2 
80 
80 
78,5 
78 
65 
62 
24,7 

90,9 
76,1 
72 
64X 
54,1 
54,5 

Totale L. 3349.549.955 

A chiusura dei conteggi gtl 
emigrati del Lussemburgo • 
del Belgio hanno comunica-
fo di aver raccolto oltre la 
somma gia pubblicata in gra-
duatoria altra 75 000 lire ri-
spettivamente. 

REGIONI % 
GRADUATORIA 

REGIONALE 
TRENTINO A.A 1103 
EMILIA 109,7 
LOMBARDIA 107,1 
TOSCANA 102,1 
VENETO 102,1 
PIEMONTE 100,1 
LUCANIA 100 
CALABRIA 99,9 
UMBRIA 97.9 
SAROEGNA 96.9 
MARCHE 96,2 
FRIULI V.G. 95.8 
CAMPANIA 93 
MOLISE 92,6 
PUGLIA 91.4 
VALUE ryAOSTA 90,2 
ABRUZZO 88,8 
LIGURIA 873 
LAZIO 87,6 
SICILIA 8JM 

• --- . 


