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Lo ammette un documento della 
Federazione editori di giornali 

Le concentrazioni 
una minaccia alia 
liberta di stampa 

Ridolfe a 76 le testate di quotidiani - Le richieste di 
facilifazioni e di interventi da parte dello Stato igno-
rano le esigenze di un reale conlrollo democratico 

E' stato stampato e reso ' 
pubblico. in questi giorni. un 
documento informativo della 
Federazione lUliana editori 
giornali dal tltolo « La crisi 
del quotldlano in Italia». II 
documento tenta un recupero 
del ritardo neU'esporre in mo-
do organico la posizione uffi-
dale degli editori e nell'avan-
zare proposte concrete per su-
perare la crisi. con un inter-
vento nel dibattito, sempre 
piu attentam°nte seguito dal-
l'opinlone pubblica dopo 11 pas-
sagglo del 50 per cento della 
propriety del Messaggero nel-
le mam di Rusconl e dopo 
l'acquisto da parte della Fiat 
e di Morattl di un terzo per 
ciascuno, delle azioni del Cor
riere della Sera. 

II documento degli editori 
vuole essere anche un tenta-
tivo di risposta indiretta alle 
soluzioni per le quail si bat-
tono il movlmento democra
tico. 1 sindacatl dei giornali-
stl e del tipografi, il nostro 
partite Nella premessa, do-
vendo il documento prendere 
atto della situazione dl fatto, 
vi sono anche affermazioni 
coragglose, soprattutto se si 
tiene conto che esse sono e-
spresse da una associazione j 
che comprende ormai, tra i 
suoi associati. anche coloro 
che hannr compluto le opera-

zioni considerate nocive per la 
liberta di stampa. 

Infatti il documento nella 
sua prima parte dice: «La 
stampa quotldlsna in Italia e 
in uno stato di grave crisi. 
Le testate di giornali quoti
diani sono rldotte oggi nel 
nostro paese a 76. 11 numero 
plu basso degli ultlmi clnquan-
ta annl. Alcune regioni non 
hanno quotidian! locnll. Altre 
si llmitano ad effimere pre-
senze dovut° a coraegiose |nt-
zlative di scarso svilupoo. lia 
condizione delle testate che 
ancora soDravv'vnno 6 sem-
pllcementp drammatlca. Dal 
bilanr-f del 1972. chlusi la scor-
sa primavera. sono emerse 
ineentl oerdite e'obill ner I'ln-
sieme del quotidiani italianl. 
Le ImDiese che hinno potuto 
chludere i loro bllancl in pa-
rPK^io o. wi c s i oiu favore-
voli. f-on modestlsslml marsini 
di attivo. si contano sulle dita. 
In tale situazione che minac
cia di aesravarsi ulteriormen-
te se non si provvedera con 
urgenza e concretezza. si pro-
fila l'lpotesl dl una ulterlore 
rlduzlone del numero di te
state, cosa che pregiudiche-
rebbe In modo forse Irrlme-
diabile la condizione di plu
rality che e il fattore fonda-
mentale per l'eslstenza dl una 
stampa libera e democratica 
In un paese libero e demo 
cratico. 

L'acuirsi della concentrazione 
e la riduzione di pluralita 

« L'aspetto politico dl questa 
crisi puo riassumersi in due 
punti di ben chlara evidenza. 
II primo e l'aculrsi del feno-
meno di concentrazione, come 
conseguenza diretta dell'anda-
mento negatlvo per un nu
mero crescente dl Imprese. 
Chi non ha plu forze suffi
cient!, o interessi validi, per 
resistere alle difficolta di ge-
stloni passive o comunque non 
remunerative, cerca di libe-
rarsi dl un peso divenuto in-
sostenlbile vendendo a opera-
tori piu solidi o plu interes-
sati. La struttura azionarla 
della maggior parte delle so

cieta editrici dl quotidiani non 
puo.irnpedire'lajegittimlta di 
tali operazloni- Le quali non 

. hanno, condotto sinora a. ridu
zione di testate o alia vera e 
propria concentrazione dl es
se: ma alia concentrazione 
di partecipazioni azionarie su 
un numero crescente di te
state. 

«II secondo punto e la ri
duzione di pluralita. come in-
sieme di varianti difformi di 
sorgenti informative, cui la si
tuazione presente pu6 porlare 
come risultato inevitable. So
no due gravi prospettive. sulle 
quali viene attirata l'atten-
zione dei pubblic! poterl e ri-
chiamata la loro responsabi-
lita ». 

Quanto ai motivi di fondo 
che sono alia radice della cri
si, il documento degli editori 
li elenca dedicando alcuni ca-
pitoli alle diverse vocl: prez-
zo politico, cost! del lavoro. 
prezzo della carta, ristruttu-
raziont tecnologiche. problemi 
della pubbhc.ta. problemi del
la distribuzione. 

Su tutti questi temi. assie-
me ad alcune valutazioni og-
gettive. quail quelle che il 
prezzo politico del giornale 
non cornsponde ai prezzo di 
costo, che il prezzo della carta 
ha subito mfluenze negative a 
seguito di una ventennale po
litica protezionistica. che i 
problemi della pubblicita si 
sono aggravati per la politica 
seguita dalla Radio televisio-
ne, che la soluzione dei pro
blem. della distribuzione si 
scontra con la non funziona-
lita dei servizi postali. etc. 
vcngo.no posti 1 problemi della 
Iiberalizzazione d?I prezzo del 
giornale. del ccsto d"l lavoro 
e delle ristrutturaz:oni tecno-
io?:che. tgnorando che su que
sto terreno la pol'.f:ca di e-
spans'one dei zrandi e potentl 
quotidiani a danno del resto 
drlla stamoa ha creato in pas 
s.3.to e pud agsravare In fu-
turo le condizioni attuah. 

Per quanto riguarda le so
luzioni concrete, il documento 
propone: «Si vuole ricordare 
che la Federazione editori ha 
piu volte Indicato come punti 
a suo avvlso qualificanti di 
una legge sull'edltorla: 
"I \ fiscallzzaztone degli one-
- 1 / ri sociali dei giornalisti 
e del dipendenti delle aziende 
editrici e stampatrici di gior

nali quotidiani; 
9 \ possibilita di disporre a 
" ' titolo non oneroso dl una 
parte della carta occorrente 
per la stampa del giornali 
quotidiani (fino al limlte delle 
sel o delle otto pagine. essen-
zlali per la produzione del 
giornali minori, con vantag-
gio economico decrescente ma 
sempre prezloso anche per i 
giornali medl e maggiori); 
*>\ intervento dello Stato 
**/ per quanto riguarda le 
integrazioni del prezzo della 
carta; 
4\ estensione alle aziende 
* * editrici e stampatrici di 
giornali quotidiani e periodici. 
indipendentemente dalle loro 
dimensionl e dislocazioni non 
che alle imprese produttrici 
di b?ni strumentali e delle 
materie prime necessarie al 

l'edizione di giornali quotidiani 
e periodici, delle agevolazioni 
prpviste dalla legsie 30 luglio 
1969. n 623 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni 
(crediti agcvolati); 
C \ contributo speciale dello 
° ' Stato all'agenzia nazio-
nale di stampa «Ansa». di 
proprieta di tutti gli editori 
di giornali e alle a'.tre agen 
zie che svolgono servizio di 
informazione su piano nazio-
nale; 
fiV provvedimento relativo 
u / all'obbligo delle amml 
nistraziom dello Stato e degli 
enti di Stato di riservare una 
aliquota dei loro bil?nci alia 
pubblicita. intesa anche e so
prattutto come pubblica rela-
zlone con 1 cittadini. destl-
nando una congrua parte di 
tale aliquota alia pubblicita 
sulla stampa e. in seno a tale 
aliquota. con particnlare rife-
rimento alia stampa quoti-
diana: 
*7\ studio di ogni utile age 
" " volaziune per il migiio 
ramento diffusinnale della 
stampa. sia attraverso specia-
Ji sprv'zi di distribuzione po 
stale, sia in agevolazioni re 
lative ai trasporti. sia nel fa
vor) re I'orsianizzazione di atti- i 
vita con^-orziate per '1 r»capito 

. a domiciho dei giornali. 

Problemi e prospettive del turismo nella riviera romagnola 

La via per rindustria del sole 
A colloquio con l'assessore della Regione e con il sindaco di Rimini — I giovani sem-
brano oggi restii a proseguire la via intrapresa dai loro genitori: perche? — Le ragioni 
di un'incertezza — Occorre, al Nord come nel Mezzogiorno, porre milioni di lavora-
tori in condizioni di usufruire realmente delle vacanze — Lo scaglionamento delle ferie 

78 milioni il «colpo» alia Lepetit 

Assallalo. leri pomeriggio, I'ufficio cassn dello 
stabilimento Lepetit di via Durando a Milaro: 
II botttno i di 78 milioni. La rapina & sla'a 
messa a segno da quattro persone; una quinta 
attendeva a bordo di una macchina fuori dallo 
stabilimento. Due armati di mltra, mascherati, 
un altro con una pislola a viso scoperto. Sulle 
scale, hanno Incontrato due persone che avevano 
ritirato lo stipendio. Una di queste, Ida Barto-

lini, 39 annl, si e messa a uriare. L'hanno zitlitn 
con un colpo in testa e, con I'altra, l'hanno 
trascinata come ostaggio sino al primo piano. 
Entrali nell'ufficio cassa hanno coslretto i due 
impicgati ad aprire la cassaforte; si sono im-
possessati delle buste paga di colore bianco (78 
miliont di lire). NELLA FOTO: gli impiegati 
interrogati dalla polizia. 

Dal nostro inviato 
RIVIERA ADRIATICA, 27 

Sulla riviera adrlatica con 
gli operatori turisticl, con gli 
amminlstratori pubblici, con 
gli uomini politlcl si parla del 
Me?zogiorno. Del suoi mall. 
della condizione drammatica 
delle sue gentl, delle sue 
grandl possibilita mortificate 
fino ad ora. Dice Walter Cec-
caroni, assessore al turismo 
nella glunta regionale della 
Emilia - Romagna, che af-
trontare il problema dello svl-
luppo turistico del Sud slgni-
fica mettere le mani in tut 
te le questionl meridionall. 

Se nel Sud il turismo non 
6 decollato, le ragioni non 
vanno ricercate negll uomini, 
nella loro quallfica proiessio-
nale. nelle loro attltudinl. Van-
no ricercate nelle cose, nella 
realta sociale ed economlca 
del Mezzogiorno, nel suo fra 
gile tessuto ricamato dalle 
rendite — a cominciare da 
quelle agrarie — fonte di pa-
rassitismo e dl poverta. II tu
rismo, cosl come si e svilup-
pato nel Nord, mancava nel 
Mezzogiorno delle condizio
ni oggettlve necessarie. Un 
reddito che consentisse le va
canze e garantlsse un afflus-
so costante verso I centrl tu
risticl. La crisi dell'industria 
turlstlca e dunque un aspet-
to della crlsl generale del 
Mezzogiorno che nessuna Inl-
zlativa esterna, la quale pre-
sclnda dalle ragioni struttu-
rail della storlca depressione 
del Sud. potrk mai rlsolve-
re. La Cassa del Mezzogiorno 
Insegna. Ma 6 un argomen-
to che rlprenderemo. 

Se qui, adesso, sulla rivie
ra di Romagna si parla del 
Mezzogiorno non e sotto l'e-
mozione di avvenimenti — il 
colera — che rlportana dram-
maticamente aU'attenzione del 
l'oplnlone pubblica il proble-

1 ma centrale della societa i-

Iniziata la discussione in sede parlamentare del problema 

L'aumento di pensioni e assegni 
non ricade sul bilancio statale 

I falsi argomenti padronali con cui si cerca di impedire lo sviluppo della riforma confutati dai 
deputati comunisti • Costituito un comitato speciale per I'esame particolareggiato delle proposte 

Facilitare l'affermarsi 
di nuove iniziative 

Si vuole in tal modo nba 
dire I'atteg^iamento moito 
preciso degl: editori di gior 
nali nei nguard! di ogni in
tervento dH potere pubblico. 
attfggiamemo decisamente 
contrano ad ogni forma di 
sovvenzion" e ad ovtni crite 
r:o di.-=cnmm^t:vo: ma rivol-
to. con l'msistenza e lurgen 
za che la situa/ione nrh'.rde. 
ad ottenere dallo Siato ie fa 
cil'.taziom e gh interventi di 
£ostegno che gh aitn pa^s: 
europ?i h"»nno 'J-a otter.uto -
e in alcuni casi as.-.ai con 
s:der?volmente - dai ioro .jo 
verni» 

Le propoate degli rditon. 
nel momento in cui ch.edono 

un irattamenu) »nd.f ten nz .iu> 
per tutti i g.ornali. ignorano 
quanto gia d.» tempo e stato 
chicsto g;u.'.tamjnte daile or 
ganizz.JZ.on; s:ntla.a!' dei g or 
nalisti dei tipograf: e dal 
nostro Pjrf to sul.e.si^enza di 
rendere pubbliche le fonli d. 
finanziam-.-Mio d'i quof.d'ani 
suU'rmanazione di norme che 
comba t«no conesntr.»zioni e 
monopol' £ull'aiuto che deve 
essere dato pc: il .>ostegno 

- oelle attivita editorial! gia esi 
stenti e d' quelle che doves 
sero sorgere, indipendenti dal 

finanziamento dei nionopoll in-
4ustiiali, per facilitare quindi 

[ l'affermarsi di nuove mizia-
• tive eduonah delle associa 
I zioni sindacali. politiche. reli

giose. di giornalisti e tipo 
I gr^fi. 
• Non si puo tgnorare che 

ogni facilitaz'on? dovra neces 
sanamente avere un controllo 
democrattco p?r 'mpedire ch* 
gli aiuti alia stampa possano 
diventare ultpnore st:mo!o al ' 
'.a concentrazione delle tpstate I 
e Imp'dimpnto al -^>rgere di I 
vori hb^re | 

I»i conrlusione del dorumrn ! 
to della Ppderazione editori ri 
b^disc-r la vnlmta zia c sp f s 
sa. da pni criticata a suo 
tempo di non jce t ta re Din 
trattl tnteeratlvl a/.icndali co 
m" qu-lli ry»r t quali si bat 
tono in questi snorni t gior 
na'tst d««l Cnirirre c di»! .V".t-
saogTO perche «svuoter<-bbe-
ro di contenuto il i i r t t o d! 

proprieta fditoriale ». difenden-
dn quindi quel d:r t to che. 
come si atlerma nelle stesse 
premessr d •'. documento non 
a-?t'cola. ma anzi facilita con-
crntraz'oni e riduz'on*1 di p!u 
ralita che «sono due gravl 
prospettive. sulle quail viene 
attirata l'attenzione dei pub
blici pot*»ri e richiamata U 
loro responsabtllta ». 

Franco Antelli 

Alia commissione Lavoro 
deha Camera, dinanzi alia 
quale, a seguito di richiesta 
del gruppo comunista, il mi 
nistro Bertoldi ha ien fatto 
11 punto sulle trattative con 
i slndacatJ, I deputati del 
PCI hanno chlesto che !»ui 
problemi concernenti l'aumen
to dei minimi di pensione, la 
loro unificazione e il loro 
agganciamento ai salari me-
di contrattuali dei lavoratori 
dell'industria, nonch6 sullo 
aumento degli assegni fami-
liari e del sussidio di di-
soccupazione, venga costitui
to un apposito comitato con 
il compito di elaborare un 
testo unificato delle varie 
proposte di tmziativa parla
mentare. II mmistro Bertol-
di e gli aitn gruppi si sono 
detti d'accordo. Il Comitato 
lavorera parallelampnte alia 
vertenza governo-slndacati per 
la quale e previsto un nuo 
vo incontro ai prlmi di ot-
tobre. 

La esigenza di costituire 
11 comitato speciale e scatu-
nta dalla necessita di affron-
tare in termini unitari e di 
immediatezza i problemi con-
nessi ali'e'evamento dei red-
diti piu bassi (ptmsiom mi-
nime dei lavoratori dipenden
ti e autonomi — coltivatori 
diretti, commtrcianti, artigia-
ni — e quelle social!, non-
che gh assegni familiari e 
indennita di disoccupazione) 
che oggi interessano in modo 
particolare i cittadini meri
dional!. Cio anche perche dal 
la informazione del mimstro 
del Lavoro (che sulla trait a 
t:va del govemo con t sm 
dacati ha in sostanza rtferi 
to le ca>e scritte ten 
mattina dai g:ornali) e emer-
so che riguardo al finanzia
mento (entita e fondi) di 
questi prowedimenti all'inter-
no del govemo vi sono anco 
ra valutazioni discordi. L'in 
tervento del Parlamento ap-
pare percio indispensabile. 

Peraltro daH'esposizione di 
Bertoldi sono rUultati ai tn 
element! di interesse: nuovo 
tenutivo di stoma re fondi 
dal settore d»occupa?tone e 
dal settore assegni famil-ari 
a favore dell'istruzione pro 
fessionale. che il Tesoro si 
riftuta di finanziare come e 
necessar.o, oer assicurare i 
mezzi alle Regioni. la neces 
sita d; abrogare lo scanda 
loso decreto del govemo An 
dreottt con cui sono stati 
illegUtimamente regalati agh 
mdustriali 250 miliardi con 
la r'duz-.one delle aliquote 
conTributive su?h assegni fa 
ml'.lari 

Un'ampla discussione <du-
rata circa S ore) si e svi-
Iuppata sulla* relazlone di 
Bertoldi Per 11 gruppo comu 
nista hanno par'.ato Grame-
cna e Pochetti i quali han 
no anzltutto sostenuto che I 
problemi pid urgent! e tm 
mediatl — quali relevame". 
to e la untfica7ione dei mi
nimi di pensione, l'aumen
to delle pensioni sociali e di 
quelle di oarticolarl catego-
rie — debbono essere affron-
tatl insieme con l'aggancia. 
mento delle pensioni stesse 

alia dinamica salariale e con ' 
gli altri problemi sollevati 
nelle proposte di legge del 
PCI. in una visione organi-
ca di tutta la materia, onde 
avviare finalmente a compi-
mento la riforma. 

In relazione all'aumento dei 
minimi di pensione, e tenuto 
conto degli impegni prece-
dentemente as^unti dal Par
lamento. si pone il problema 
dei lavoratori autonomi, per 
i quali era prevista una pa-
rificazione del trattamento a 
quello dei lavoratori dipenden
ti. I deputati del PCI han
no insist i to quindi nel chie-
dere una rivalutazione del 
trattamento per gli autono
mi e una definitiva sistema-
zione di tutta la materia. 
• Il «pacchetto * dei proble
mi da risolvere comprende. i 
owiamente per i comunisti, » 
contemporaneamente la solu- l 

zione degli aumenti degli as
segni e dell'indennita di di
soccupazione. 

Alle obiezioni e alle resi-
stenze sulle fonti di finan
ziamento per tali provvedi 
menti. i compagni Gramegna 
e Pochetti hanno contrappo 
sto dati e possibilita reaH 
esistenti per far fronte alle 
esigenze • immediate ed a 
quelle future. In particolare 
hanno riproposto la esigenza 
di eliminare i massimali su-
gli assegni familiari (e la 
commissione e stata unani-
me su questo yunto). la lot-
ta alle evasioni contributive. 
la soppressione di ulteriori 
accantonamenti, da parte del-
1'INPS. al «fondo riserve». 
la utilizzazione degli avanzi 
di gestione del fondo tuberco-
losi. la trasformazione e lo 
insenmpnto nell'INPS della 
cassa di previdenza e assi-

stenza dei dipendenti da en
ti locali, la elimmazione del
la pratica dei prelievi da 
parte dello Stato nei fondi 
INPS. l'assunzione da parte 
dello Stato di oneri che sono 
suoi e il pagamento, sempre 
da parte dello Stato. di cio 
che gia deve al sistema pre-
videnziale: ecco un pacchet
to consistente di fonti di fi
nanziamento. fornito al gover-
no e agli altri gruppi dai 
deputati del PCI, e che do-
vrebbe liquidare le obbiezio-
ni di natura finanziaria. 

Nel dibattito, esprimendo 
posizioni talora coincidenti 
con quella dei comunisti, so
no intervenuti i dc Vlncenzo 
Mancini. Pisicchio e Borra. 
mentre il repubblicano Del 
Pennino s*e aggirato ai mar-
e'ni di posizioni lamalfiane. 
Ha anche oarlato il sociali-
sta Della Briotta. 

Contatti in corso con India, Francia, Italia 

La Libia tratta la vendita 
del petrolio a enti statali 

Notire ufficiose conferma-
no che il govemo della Libia. 
entrato in possesso del 51 c\ 
nelle societa petrohfere ope-
ranti nel paese. ha iniziato 
trattative da stato a stato per 
ia vendita del prodotV) a quei 
paesi consumatori che deside-
rano fare una politica Indi 
pendente dal cartello monopo-
listico internazionale Contatti 
sarebfcero in corso con i rap 
presentanti dei govemi del 
l'India. Francia. Argentina. 
Niger e Italia. L'Ente petro 
lifero italiano opera gia in I 
Libia in associazione con la 
societa petrohfera statale 
mentre dalla Libia viene una 
parte cospicua deH'approvvi ' 
gionamento di grezzo alle raf-
finerie ital.ane Esiste quindi 
la possibilita. per 1'Italia, di 
un'iniziativa diretta ad allar 
gare l'autonomia dei propn 
rifornimenti 

Queste trattative si svolgo 
no mentre si prepara il nuo 
vo incontro fra paes! produt-
tori associati neH'OPEC e .so 
cieta petrohfere per discute-
re il prezzo del greggio I pae 
si produttori chiedono un 
adeguamento del p r e z z o 

. per 11 15 per cento soste-
nendo che tale nncaro e pos 
sibile senza ripercuss'.oni sui 
consumatori. prelevando sugli 
ampi profitti delle compagnle. 
E' da ricordare. inoltre. che 
II costo del greggio. compre 
so il trasporto fino alle raf-
flnerie. costltulsce un quarto 
del costo totale di produzione 
della benzlna e che una rezio-
nalizzaztone dell'lntero clck> 
dl produzione consente dl evi-
tare qualalasl aumento 

II mercato di raffinazione e 
disinbuzione. purtroppo. e 
dominato da cartel li come 
quel.o della produzione. E' d: 
ien Ia notizia che il tribuna
te di Marsig.ia ha accusato 
formalmente otto compagnie 
che detengono 1'85'r de: pro-
dotti petrohten - ELFERAP. 
Total, Antar. Mobil, SheU. 
Esso. BP e Fina - di * cospi 
rare» per far salire i prezzi 
eliminando quaLsiasi concor-
renza. Rilevante e :1 fatto che 
in Francia esiste un controllo 
statale su. mercato pelrolife 
ro ben piu erficace che in Ita 
ha ma cio non evita le pra 
tiche monopolistirhe per al-
zare i prezzi in quanto ad es
se partecipano anche le corn-
pa ?n.e ita tal: 

Dalla press:one del'.e compa- \ 
gnie inlemaz-onaSi sul gover- ' 
no italiano per ottenere l'au 
mento dei prezzo dei carbu-
ranti si occupa t'ultimo nume
ro dell 'Espresso L settimana 
le riporta alcune dlchiarazio-
nl Micheie Giannotta, respon 
sabile dell'Uff'.cio Economico 
del PSI. afferma che « Il ri 
catto delle compa;rnte c'e. ed 
anche a pistcla canca, L'unlco 
modo di fronteggiarlo e di 
puntare contro di loro un'al-
tra arma. Visto che le com
pagnie fanno il blocco dei ri
fornimenti. cominciamo allo-
ra a bloccare davvero le au- j 
torizzazioni alle raffinerie pri
vate e mettiamo l'ENI tn una 
posizione dominante per quan
to riguarda gli approvvlglo-
namentt di petrolio ». II presl-
dente dell'ACI. Carpi De Re-
smlni, rltiene pure possibile 
evitare aumenti dl prezzo col 

controllo statale dei riforni
menti, la creazione dl un con-
aorzio per trasportare il greg 
gio diminuendo i costi. razio 
nalizzando la distribuzione. II 
segretano della CGIL Rinaldo 
Scheda richiama la necessita 
di astabihre accordi con gli 
stati produttori, accordi di 
portata piu ampia che com-
prendano anche una collabo-
razione industriale e blsogna 
impostare una oculata e pre-
vidente politica in questo set-
tore tramite gli enti di stato». 

La CONFETRA. associazio
ne padronale dl trasportato-
ri. ha fatto presente al gover-
no la necessita di non aumen-
tare 11 prezzo del gasolio da 
autotrazione. Secondo 1'uso 
padronale. la CONFETRA ri 
t:.ene importante evitare rin-
cari solo per quel tipo di ga
solio e non anche per tutti 
gli altri prodotti petrollferi. 
E questo nonostante la grave 
preoccupaz-one che carenze e 
rincari del carburante da ri-
5caIdamento Ml govemo non 
ha fatto nlente per incorag-
giare la conversione degli im-
piantl domestici a gas meta-
no» si rlpercuotano fortemen 
te sui bllancl delle famiglie. 
- La Societa Italiana Resine 
ha varato mercoledl una se-
conda superpetroliera destina 
ta ad accrescere l'autonomia 
dl approvvlglonamenti di que
sto gruppo chlmico. sottraen-
dolo alia oscillazione del co
sto del not). E' un'altro dei set-
tori dove una politica nazlo-
nale di contenlmento dei co
sti e In ritardo. 

Renzo Stefanelli 

taliana. No. Lo si fa an
che per sottolineare che pu
re dove rindustria del sole 
si e affermata, come sulla 
costa adriatica di Romagna 
e dell'Emilia, c'e per essa 
avvenlre solo a condizione che 
riesca a collegarsi con le e-
sigenze delle grandi ma£se, 
solo se si propone come ser
vizio .socmle, solo se stimola 
essa stessa 11 generale pro-
gresso economico e civile del 
paese. 

Dice il sindaco di Rimini 
Nicola Pagliaranl, che si e 
occupato lungamente anche 
come parlamentare dei pro
blemi dell'industria del sole, 
che fondamentale fu nel dopo-
guerra per lo sviluppo della 
riviera di Romagna, la seel-
ta fatta, anche in polemica 
con certi settorl, n favore di 
un turismo dl massa. Intuitu-
mo, dice, che proprlo per tut-
te le sollecltazioni impresse al 
vecchio tessuto sociale ed e-
conomico italiano nuove esi
genze sarebbero ben presto 
maturate. Si trattava di ap-
prontare una struttura capace 
di soddisfare immediatamen-
te e su larga scala queste e-
slgenze. Fu una scelta giu-
sta come i fatti hanno di-
mostrato. Una scelta che 
oggi difendiamo. 

Ma come? Ecco 11 punto. 
Che cosa slgnifica oggi, nel-
l'ltalla degli anni '70 questa 
difesa? Pagliaranl non nascon 
de le difficolta del compito, 
di fronte ad una massa di 
problemi nuovi che investono 
l'impresa turistica L'azienda 
familiare, che ha allmentato 
il boom dell'industria del so
le in Romagna, e oggi sotto 
la lente d'ingrandimento. CI 
si domanda sempre con mag-
giore insistenza se sia anco
ra valida. Per ragioni diver
se. Per esempio, I flgll dl 
quel mezzadri, operai, artigla-
ni. professionisti che venticin-
que anni fa si gettarono con 
accanimento nella costruzlone 
dl questa straordinarla fab-
brlca delle vacanze, hanno 
mantenuto la volonta e la pas-
slone dei loro padri? 

Questa incertezza non na-
sce pero dalla loro nuova con
dizione che rende possibile 
scelte diverse — 1 loro padri 
dovettero invece scegllere fra 
l'attlvlta turistica e l'emigra-
zlone —, ne dal timore di 
una vita dura, di sacrifici, 
che non lasciano spazio, quan-
do gli altri si divertono al 
rlposo o alio svago. O al-
meno non sono queste le ra
gioni principall. Chi non ere-
diterebbe un'impresa bene av-
viata? No. mi pare che la 
difficolta di imbarcarsi deci
samente nell'attivita paterna 
dipenda soprattutto dalla man 
canza di prospettive si-
cure per rindustria turistica. 

Un po' tutta rindustria tu
ristica rlsente di questa in
certezza. I dipendenti sono or
mai 200.000. Ma quanti mesi 
lavorano? Meno di un brac-
ciante agricolo II loro rappor-
to di lavoro dura lo spazio 
di una stagione. 

E' vero E' uno dei rappor-
ti di lavoro piu precan. Ma 
che cosa si vuol fare? Met
tere a carico della societa 
l'intera categoria nel mesi di 
forzata inattivita? Possiamo 
permettercelo, soprattutto 
quando sul tappeto ci sono 
problemi che richiedono mas-
sicci Interventi da parte del
lo Stato? Gli interrogativi non 
sono faclli. anche perche ri-
schiano di rimettere in di
scussione ia valldita dell'lm-
presa familiare. Pagliarani di 
ce, senza mezzi termini, che 
l'industria turistica deve tro-
vare in se stessa una giusti-
ficazlone economics Cosa che 
ha fatto fino ad ora, ed anche 
bene. Questo non significa pe
ro chiudere gli occhi sui pro 
blemi che agitano oggi gli o-
peraton turistici. Intanto si 
tratta di offrire un quadro mi-
nlmo di certezze. Nessu
na fabbrica si sognerebbe di-
stare aperta due mesi all'an-
no. Perche allora pretender-
lo dagli albergatori i quali 
sono costretti, per far fronte 

! alle richieste della chentela. 
j ad operare ogni anno nuovi 

forti investimenti? Certo, non 
si puo liquidare l'inverno, ma 
e possibile. sicuramente or-
ganizzare le fene in modo 
diverso da come viene fatto 
adesso. Lo scaglionamento del 
le fene. una diversa utilizza
zione dei uonti. Io sfruttamen-
to dei penodi di aggiorna-
mento culturale acquisiti in 
molti contratti. sono tutte que-
stioni che hanno un rappor-
to strettissimo con il turismo 
Per non parlare del calenda-
r:o scolastico. Non solo. Si 
pu6 ignorare che solo un ita
liano su quattro va tn vacan-
za che sono pochi quelh che 
utilizzano lutto il ioro peno 
do di fene? Se uno e co-
stretto a spendere un occhio 
della testa per l'affitto di ca 

sa, per i alimentaz:one, per lo 
abb:giiamento, per t trasporti, 
per la scuola. per la medici 
na e difficile che trovi i sol 
di per andare al mare, in 
montagna o al lago. I ven 
ti, i trenta giorni di fene 
sono sul contratto ma chi li 
gode? Bisogna ailora cambia-
re certi meccantsml nella 
struttura sociale ed economlca 
del paese per garantirc an
che all'indastria turistica pro 
spetttve sicure dl sviluppo. 
Fuon di questo quadro si 
pud solo sperare nei colpl di 
fortuna Non c'e awenire pe
rt per una attivita che si 
affldi al gioco del lotto. Per 
d o 1 flgli del turismo cerca-
no garanzle fuori dal turi
smo. 

Orazio Pizzigoni 

M_a^*«M 

Lettere 
all' Unitsc 

Si puo impedire 
la devastazione 
dell'Appennino ? 
Signor direttore, 

in questi tempi in cui e di 
moda I'ecologla chtedo ospi-
talith per segnalare il grave 
fenomeno del saccheggio e 
della devastazione del nostro 
Appcnnino. A parte il proble
ma degli insediamenti ablta-
tivi per volumetria e forma 
uon rispettosl deliambiente 
(alcuni condomini costitulsco-
no un vero e propria vulnus 
alia natura e al paesaggio), 
credo che non si possano piu 
tacere le condizioni della mon
tagna al termine della stagio
ne estiva. 

Ho avuto occasione recente-
inente di camminare per tl 
nostro Appcnnino: lo spettaco-
10 6 desolante. II Caio e ri-
dotto — in molti, troppl pun
ti — ad una pattumiera: piat-
ti di plastica, cartacce, bic-
chieri, bottiglie di birra, sac-
chetti e ancora plastica, pla
stica, plastica. Un vero cam-
pionarto della incivllta dei ri-
ftuti. IM situazione non e pur
troppo diversa in Val Taro, 
in Val Ceno, in Val Cedra o 
nell'Alta Val Parma. Pochi 
giorm fa ero a Bosco e din-
torni. La foresta e cosparsa 
anch'essa di rifiuti; i dintorni 
di Lagdei sono disseminati di 
immondizie che st propagano 
fin sul Tavola. At Lagoni Vot-
timo brigadiere del Corpo fo-
restate, Capra, guarduva scon-
solato la a sua» foresta pro-
janata. II manifesto del Club 
Alpino Italiano avverte che le 
cartacce sono il biglietto da 
visita del maleducati. Ma, evi-
dentemente, questo monito 
non basta. Non sono fra quel-
li che pretenderebbero dl ri-
dune la montagna ad una ri-
serva degna di essere deliba-
ta da pochi naturalisti. L'ap-
proccio con la natura appen-
ninica deve essere esteso a 
tutti i cittadini, i quali diven-
gono perb immeritevoli della 
fruizione di questo bene se ne 
fanno scempio con i loro ri
fiuti. In questo caso, a buon 
diritto, la gente della monta
gna dovrebbe insorgere per 
salvaguardare il propria patri-
monio. 

Cosa e possibile fare per di-
fendere la nostra montagna? 
Purtroppo manca una legisla-
zione che consenta interventi 
preventivi e repressivi. E cer-
tamente i pochi forestall non 
possono controllare tutti i gi-
tanti; specialmente in questi 
tempi, quando ormai tutti si 
sentono in diritto di raccogtie-
re non soltanto i funghi e i 
prodotti del sottobosco, ma 
anche ogni altro frutto. Sem-
bra proprio che la maggio-
ranza degli «escursionisti» 
consideri la montagna come 
terra di nessuno da saccheg-
giare, devastare e ricolmare 
di rifiuti. Che fare? Ho inter-
rogato me stesso come am-
ministratore pubblico e ta con-
clusione e stata amara; poteri 
di intervento diretto: zero: 

Perche allora la stampa, che 
pure mostra sensibilita ai pro
blemi ecologici, non si fa pro-
motrice di una campagna in 
favore della pulizia dei nostri 
monti? Perche" non si comin-
cia fin dalla scuola ad esten-
dere I'educazione civica al ri-
spetto per I'ambiente? Perche 
non si introduce una legisla-
zione severa, che per i con-
travventori preveda — oltre 
una ammenda non irrisoria — 
la pubblicazione sui giornali 
del provvedimento di condan-
na? 

Ho volulo inviarle questa 
lettera nella speranza di pro-
muovere un dibattito, anche 
in vista di una eventuate leg
ge regionale che possa contra-
stare il malcostume. Chi ha 
proposte da fare e pregato di 
non lasciar cadere la questio-
ne. 

Con i migliori saluti. 
Aw. FABIO FABBRI 
(Vicepresidente della 
Provincia di Parma) 

11 giovane di leva 
die vuole educare 
i suoi figlioli 
Carl compagni, 

sono uno studente di 25 an
ni, sono sposato ed ho una 
bambina e fra pochi mesi do-
vrb partire anch'to per la 
ferma di leva. Ho scritto per 
precisare, innanzi tutto, che 
non sono affatlo d'accordo 
con la lettera scrttla dal si
gnor Giuseppe Calusso e da 
voi pubblicata nella rubrica 
« Lettere o/fUnita » il 12 set
tembre, nella quale, tra l'al~ 
tro, si afferma che ol'unico 
ri medio sarebbe quello di 
concedere un sussidio alle 
mogli dei chiamati alia leva 
se queste versano In difficol
ta finanziarie J>. In realta, se
condo me, Vesonero deve es
sere concesso non tanto per 
queslioni economiche — o per 
lo meno non solo per quelle 
— quanto perche un genito-
re ha il diritto-dovere di e-
duccre i propri figli fin dai 
primi mesi di vita e non t 
giusto allontanarlo dalla pro
pria famiglia per ben 15 me
si. 

Delto questo, vorrei fare 
un'altra precisazione: Vesone
ro dalla leva ai giovani am-
mogliati con prole non viene 
mai concesso in quanto — 
sostengono i burocrali del 
minislero della Difesa — le 
famiglie di provenienza han
no la possibilita di mantenere 
la moglie e i figli. 

Ora, a prescindere dalla 
sentenza, peraltro sacrosan-
ta e mai rispcltata, del Con-
siglio di Stato secondo la 
quale non ci <i deve basare 
sul reddito delle famiglie di 
provenienza, secondo me con 
quella motivazione, che co-
stringe ugualmente gli am-
mogliati con prole alia fer
ma, si commette un altro a-
buso: in base a quale legge 
infatti si obbligano i genito
ri a mantenere i propri figli 
maggiorenni che si sono for-
mati una famiglia per pro
prio conto? 

VINCENZO LAZZARONI 
(Foligno - Perugia) 

C'e gia il 
dibattito 
tra i lettori 
Caro direttore, 

a proposlto della lettera ap-
parsa swH'Unlta del 23 set
tembre, a firma Tarclsio Bo-
naita, sul «dibattito apertot 
tra i lettori mi tembra cht 
nelle « Lettere a/Z'Unita » que
ste discusslonl non mancano, 
anche se, a ragione, viene da
to il maggior spazio a denun-
ce di situazloni vergognose 
(e bene fanno i giovani, ad 
esempio, a marcare la dram-
maticita della vita nelle ca-
serme). Non e che io sia con-
trario al dibattito delle idee, 
purche questo non si trasfor-
ml in vacuo dialogo ed in 
accademia nella quale il par-
tito debba solo recepire e non 
indirizzare. E i tragicl fatti 
di questi giorni nel Cite stan-
no a dimostrare quanto vl 
sia bisogno dl chlarezza idea-
logica accompagnata ad una 
ampia larghezza di vedute sul
la strategia e la tattica della 
nostra azlone. 

Circa la questlone dell'eman-
cipazione femmlnile (vedi la 
lettera della lettrice che « non 
vuole le donne in ferrovia ») 
non mi meravigllo dell'abis-
so dl retroguardismo morale 
di cui danno prova ancha 
molti compagni d'ambo i ses-
si; questo e frutto di un'edu-
cazlone codlna e del continuo 
bombardamento dei a mass 
media» borghesl. Per questo 
ritengo che il partito debba 
battere di continuo su tale 
argomento, anche se incontra 
I'incomprensione di molta 
gente e di parecchl iscritti, 
perche si tratta di una que-
stione fondamentale; e le idea 
avanzate, anche se in prlncl-
plo incontrano ostilita, se 
propagandate senza iattanza 
ma con fermezza, finiscono 
per prevatere. 

C. CACCIALUPI 
(Verona) 

Quel giornale 
non e amico 
dei ferrovieri 
Cara Unita, 

fn rifsrimento alia verten
za dei ferrovieri, sul Corriere 
della Sera e comparso un 
articolo dl Cesare Zappulli in-
titolato a II coragglo di dira 
di no». II suddetto signora, 
evldentemente amico di qual-
che evasore fiscale, scopre ch$ 
lo Stato va male solo quando 
ci sono da soddisfare te le-
gittime richieste dei lavora
tori. Infatti, si guarda bena 
dal dire di no — tanto per 
fare un esempio — agli au
menti di stipendio dei famo-
si ammiragli (sei per ogni 
nave) e alle gia strapagata 
alte gerarchie militari. 

Ma il Corriere e una no
stra vecchia a amicizia »: ca 
lo ricordiamo ancora quando 
nel 1964, durante ati scioperi 
per il riassetto. falsava le r,o-
stre retribuzioni per far cra-
dere ai suoi lettori che i fer
rovieri erano nababbi. Que
sto Zappulli ha scoperto la 
«produttivita». ma egli non 
dev'essere andato avanti mot
to con gli studi se non ha 
ancora capito che la produt
tivita e legata agli investi
menti; cost come non dere 
avere ancora compreso che 
se i treni, anzlche essere trai-
nali da potenli c moderni lo-
comotori, fossero trainati da 
antiche vaporiere, occorrereb-
be il doppio dei macchinisti: 
e che se gli scambi e i pas-
saggi a livello fossero auto-
matici, oggi occorrerebbero 
meno deviatori. 

Ma quel giornalista lo sa 
almeno che i suoi amici indu-
striali non consegnano per 
tempo i locomotori e che i 
suoi amici finanzierl si bec-
cano ben 250 miliardi di in
teressi sui 400 di deficit della 
ferrovic? Intanto, noi siamo 
costretti a saltare i • riposi 
e i recuperi dei giorni festivi. 
Altro che produttivita! . 

LETTERA PIRMATA 
da un gruppo di macchini
sti del Deposito di Verona 

La «colletta» 
per l'intervento 
chirurgico 
Cori compagni, 

da anni si parla di riforma 
sanitaria, ma se cib che ci vo-
gtiono dare consiste soltanto 
nel cambio del colore della 
ricetta medlca, allora occorre 
teramente darsi da fare a 
chiamare tutti i lavoratori al
ia lotta. 

Vorrei citare un caso, tan
to per non restore nel gene-
rico. Circa un anno fa, un 
lacoratore della * Portuale» 
di Gela subita un infortunio 
che lo inralidava permanenie-
mente, a seguito dl una bctta 
in testa ricevuta per la ca-
duta di un sacco di fertiluzan-
ti. Questo lazoratore e im-
possibilitalo a latorare, per 
cui gli viene assegnata una 
pensione di invalidity pari a 
lire 31 mila. Adesso, a un an
no dall'infortunio, i medici si 
accorgono che al tavoratore e 
necessario sostituire un rent 
e che per tale intervento chi
rurgico occorrono sette mi
lioni. 

A questo punto, invece di 
far scattare Vassistenza mu-
tualistica, viene messa in mo-
to la gara di «solidarieta». 
Persino il giornale conserva-
tore La Sicilia —abilissimo 
nel tacere quando i lavoratori 
scendono in lotta per rivendi-
care condizioni migliori — si 
e mostrato solerte nel solle-
citare la «generositd». Ora 
dico: e possibile risolvere un 
problema come questo, solt-
darizzando con le 500 e le 1000 
lire? Noi vogliamo la riforma 
sanitaria, quella vera perb, 
non quella che ci vogliono da
re come una elemosina i ric-
chi e i professoroni. 

PASQUALE GIANNONE 
operaio chlmico 

(Gela-Caltanlssetta) 
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