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La tregua H 
accentua 
la crisi 

del MEC 
II nuovo incontro franco-tedesco del 16 settembre ripropone lutti 

i problemi del futuro dell'Europa - II Mec in crisi sul piano econo

m ic spicca sul piano politico per il suo aspetto antidistensivo 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 2 

La tregua nucleare e de-
stinata ad avere ripercussio-
m profonde sul futuro della 
Comunita europea, a seconda 
se essa non restera un atto 
isolato e invece sara il pri-
mo di una serie di passi ver
so nuovi e piu decisivi atti 
sulla via dell'intesa tra est e 
ovest. L'annuncio dell'incon-
tro tra Schroeder e Couve de 
Murville, che avverra il 17 set
tembre a Parigi, per esami-
nare la situazione economica 
e politica europea e interna-
zionale alia vigilia della ri-
presa dei colloqui americano-
sovietici, ripropone all'attua-
lita tutto il grosso nodo di 
problemi che contraddistin-
guono la situazione in Europa. 

Crisi 
agricola 

De Gaulle, nella sua con-
ferenza stampa del 29 luglio, 
ha posto il MEC di fronte ad 
una scadenza ultimativa: o 
entro il 31 dicembre • (data 
fissata dai trattati per la mes-
sa in vigore del MEC agrico-
lo)- Vintegrazione dell'agricol-
tura europea sara un /atto 
compiuto, oppure il MEC sal-
tera. • I problemi economici 
che premono sul governo gol-
lista hanno alia loro bas/s la 
crisi agricola esplosa gia in 
giugno e in luglio in modo 
incontenibile, e pronto a ria-
prirsi alle scadenze autunnali 
nel settore decisivo della pro-
duzione vinicold, malgrado i 
prowedimenti governativi pre-
si per proteggere questa dal 
crollo. Ma la Francia — che 
pone come premessa per rico-
noscere ancora al MEC una 
vitalita economica quella che 
i suoi cinque partners si ac-
cordino per considerarla «tl 
granaio d'Europa >, tirandola 
juori dall'imbroglio economi-
co — trova proprio su questo 
terreno, dissenziente e pole-
mica antagonista, perche spin-
ta dalle stesse ragioni di pro-
tezionismo agricolo, la sua 
massima alleata europea, la 
Germania di Bonn. 
' 11 viaggio compiuto da De 
Gaulle in luoghi della Germa
nia ovest per trovare un'in-
tesa agricola con i tedeschi 
— fatto nello stesso torno di 
tempo in cui gli agricoltori 
francesi scaraventavano ton-
nellate di frutta e di patate 
sulle autostrade e indicevanol 
vianifestazioni di massa con-\ 
tro il MEC (analoghe protested 
contro la CECA erano partite 
dai minatori in lotta per la 
crisi che ha colpito I'industria 
carbonifera in Europa) — e 
stato un mezzo fallimento. I 
tedeschi hanno risposto pic-
che alle richieste di esporta-
zione di Pisani, cost come a 
quella di appoggiare le pre-
tese jrancesi presso gli altri 
quattro della comunita. 

Sul piano economico, il MEC 
vive un periodo di impasse 
e di impotenza dall'inizio del-
Vanno, inetto ad affrontare e 
a risolvere qualsiasi vera que-
stione. E' una gigantesca mac-
china burocratica inceppata 
dalle more procedurali, dalle 
rivalita nazionalistiche, dalla 
asprezza della concorrenza in
terna. 11 calendario delle riu-
nioni dei Sei nel corso del 
'63 dimostra che all'ordine del 
giorno sono stati posti esclu-
sivamente — e senza trovare 
sbocco — i problemi della 
circolazione delle derrate ali-
mentari e dei prodotti agricoli 
neWarea europea. Tutti i nodi 
del protezionismo economico 
sono tornati al pettine, con 
episodi concorrenziali meschi-
ni come quello deH'embargo 
francese contro i frigoriferi 
italiani e con episodi clamo-
rosi come Vurto frontale tra 
i due colossi automobilistici 
europei, la Fiat e la Volk
swagen. "f • • - ' 

Le difficolta e le divergen-
zc sul terreno economico si 
sono intanto estese tra VEu-
ropa occidentale e gli Stati 
Vniti. La « guerra dei polli > 
c entrata, dopo unanno di 
scaramucce, in fase di aperta 
ostilita, * gli Stati Uniti mi-
nacciano misure di ritorsione 
economica contro i paesi del 
MEC, che persistono nel gra-

vare i polli congelati di una 
tassa di ingresso (100 lire per 
libbra) che gli americani re-
putano eccessiva rispetto a 
quella (34 lire) di due mini 
or sono. 

Tuttavia, la « guerra dei pol
li » costituisce tin pallido ri-
flesso della battaglia vera che 
si scatenera nell'autunno sulle 
tariffe doganali da adottare 
verso i prodotti agricoli ame
ricani. Piti di un quinto delle 
esportazioni agricole USA tro-
vano oggi sbocco nell'Europa 
dei Sei; se questa si proteg-
ge con nuovi dazi, sulla linea 
di quella autosufficienza o au-
tarchia economica s'ollecitata 
da De Gaulle per difendere la 
propria agricoltura (argomenti 
cui, eccettuato il Benelux, gli 
altri non sono insensibili), ne 
nascerebbe per gli USA una di-
minuzione delle proprie espor
tazioni per un valore pari a 
400 milioni di dollari per anno. 

Gli Stati Uniti hanno gia 
minacciato di ridurre il' vo-
lunv dei loro acquisti in Eu
ropa della stessa cifra che es 
si verrebbero a perdere con i 
polli supertassati (46 milioni 
di dollari). Se analoga sfida 
venisse lanciata dall'America 
per le eventuali perdite finan-
ziarie nel campo delle espor
tazioni agricole, ci troverem-
mo di fronte ad una vera e 
propria guerra economica di-
chiarata tra i due continenti. 

11 MEC e entrato in una fa
se di lungd ibernazione il cui 
inizio ha una data ufficiale, 
quella della esclusione, per vo-
lonta francese, dell'Inghilterra 
dall'area della Comunita. Un 
riesame della questione, al lu-
me dei fatti successivamente 
accaduti, pud forse oggi por-
tare alia conclusione che De 
Gaulle ha fatto male i conti 
opponendosi alVadesione della 
Gran Bretagna perche ha bru-
ciato una possibile carta del 
gioco per mettere un cuneo 
tra Inghilterra e USA, attiran-
do gli inglesi verso VEuropa, 
e dando a questi piu che una 
« vocazione europea », interes-
si europei. 

Al ristagno del MEC sul pia
no economico, corrisponde una 
intricata e pericolosa situazio
ne politica. La comunita eco
nomica europea e stata con-
cepita, tra il '48 e il '49, co
me un'alternativa reazionaria 
in Europa, come un blocco po
litico ed, economico di potere 
oltranzista, in funzione anti-
sovietica. Questo carattere del 
MEC, in contrasto con i pro-
gressi della distensione, si e 
andato accentuando in modo 
clamoroso da quando De Gaul
le e al governo della Fran
cia. La tregua nucleare, come 
inizio del processo distensivo 
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« guerra 
dei polli» 
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Si apprende in ambien. 

ti qualificati che la Fran-
cia ai opporra alia con* 
vocazione per il 10 set. 
tembre dei ministri del 
MEC per discutere sulla 
questione del pollame 
americano. L* incontro 
era stato sollecitato da 
Bonn per definire Patteg. 
giamento comune tra i 
Sei, e trovare con gli 
USA una base di reci-
proca convenienxa dopo 
la minaccia di ritorsione 
economica formulata dal. 

America contro i paesi 
dell'Europa occidentale 
che vogliono aumentare 
i dazi sui polli d'oltre 
Atlantlco. 

Parigi e ostile all'ln-
contro perche esso e 
- prematuro > - c perche 
- i • difficile per i Sei 
prendere una decisione, 
il che equivarrebbe a ce
de re in anticipo, mentre 
si trovano di fronte alia 
pressione non larvata del* 
le contromisure amerl. 
cane >. Se PAmerica ri-
catta occorre, secondo I 
francesi, tenere duro per 
vlncere la - guerra dei 
polli - . 
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che pud giungere, nella pro-
spettiva, ad un accordo tra 
Nato e Patto di Varsavia, met-
te in crisi questa alternativa 
reazionaria, in tutte le sue im-
plicazioni politiche ed econo-
miche. - > 

La resistenza proterva del
la Francia all'accordo, quella 
intransigente e pot soccom-
bente per ragioni di forza mag-
giore di Bonn, Vambiguita del
le posizioni del governo ita-
liano, diviso tra Vaccettazione 
della tregua e la ricerca da 
parte dell'ala dorotea di un 
rafforzamento dell'alleanza con 
quel caposaldo reazionario, e 
ponte verso la Francia golli-
sta che e la Germania occi
dentale, dimostrano tuttavia 
quanto la situazione sia tutto-
ra irta di pericoli. Se Francia 
e Germania non riescono ad 
imporre le loro condizioni po
litiche, esse costituiscono tut
tavia un polo di attrazione per 
un'altra iniziativa politica, col-
legata alle forze reazionarie 
che negli USA fanno accani-
ta resistenza ad un procedere 
della distensione. 

II paradosso inquietante e 
dato oggi da una situazione 
per cui, mentre si accentua 
la crisi del MEC sul piano eco
nomico Vaspetto che resiste e 
prende spicco e il carattere po
litico pernicioso della Comu 
nita. 

Intesa 
con Bonn 

' Anche se sul piano dell'in-
tegrazione politica nulla e sta
to • istituzionalizzato — e le 
proposte di De Gaulle per una 
Europa sovranazionale che ab-
bia come paradigma il tratta 
to franco-tedesco non hanno 
trovato seguito — il MEC e 
apparso, dopo la tregua nu
cleare, come un centro cata 
lizzatore della politica antidi-
stensiva della Francia e della 
Germania cui si collega I'oscu 
ra diffidenza italiana per Vac-
cordo • est - ovest. V incontro 
franco-tedesco .del 17 settem
bre' viene- reputato, ad • esem-
pio, a Parigi come Voccasio-
ne propizia per rafforzare Vin-
tesa con Bonn, che e allarma-
ta dalla cristallizzazione della 
divisione della Germania dopo 
gli accordi di Mosca. 

In tal senso, Visolamento di 
De Gaulle e meno totale di 
quello che non appaia. Se il 
dialogo tra USA e URSS si do-
vesse arrestare, o anche sol-
tanto limitare alia tregua sen-
TM .proseguire oltre, divente-
rebbe reale il pericolo che il 
MEC si trasformi in una vera 
e propria alleanza politico, di-
retta ad imporre un altro cor
so ai rapporti est-ovest. Quel 
giorno De Gaulle, che segue 
assai da vicino le ambasce 
dei governanti europei per gli 
accordi raggiunti, non avreb-
be che da stendere la mono 
per cogliere i frutti del suo 
gioco politico. * 
• D'altra parte, se i rapporti 

economici fra i Sei si sono de-
gradati e deteriorati, la inte
sa politica tra determinate for* 
ze europee e migliorata, co
me dimostra il viaggio di Se-
gni a Bonn, e Vanaloga rea-
none di ostilita alia tregua 
nucleare. Ma se invece Vaccor-
do tra USA e URSS proseguira 
in una serie di altri atti di-
stensivi, allora V awersione 
francese, tedesca e italiana 
avranno sempre minori punti 
di forza. Le forze democrati-
che italiane non possono non 
avvertire il pericolo: sul pia 
no economico il MEC e para 
lizzato, sul piano politico esso 
si fa sentire come un freno 
alia distensione, un ostacolo 
pericoloso. Si tratta di trarne 
gli orientamenti poUtici op
portune spezzare la resisten
za europea contro una intesa 
sempre piu profonda tra USA 
e URSS, vuol dire al tempo 
stesso far entrare in crisi il 
MEC come base di un'alter
nativa reazionaria in Europa. 

Questo e il compito che-sta 
di fronte ai democratici euro
pei sia per, fare in modo che 
VEuropa giochi sul piano in-
ternazionale un ruolo origina
te, sia per dare alia costru-
zione europea un contenuto 
democratico. 

Maria A. Macciocchi 
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Grande successo della campagna per la stampa 

II «segreto» del 
* * i , * » • 

comunisti di Pesaro 
\ Dal nostro inviato _. 

PESARO, 2 
leri sera, prima che fi-

nisse il Festival de VUnita 
— anzi prima che iniziasse 
il suo ultimo 'atto con lo 
spettacolo all'aperto —, il 
compagno Angelini'ha pre-
so per conto dei compagni 
di Pesaro un ultimo impe-
gno:' raggiungere con • la 
sottoscrizione per il mese 
della stampa quota quin-
dici milioni pari al 150% 
dell'obiettiao 

La ger.te ha ascoltato ed 
applaudito senza pensarci 
due volte ed erano' pre
sent! un po tutti quelli cui 
ora spetterd il compito di 
andar casa per casa, paese 
per paese, cascinale per ca-
scinale) e non ci e sembra-
to che alcuno avesse il dub-
bio che quell'obiettivo fos
sa sproporzionato alle for
ze del PCI nel pesarese. 
. Ad essere sinceri anzi, 
girando fra quella gran 
folia di giovani, di donne, 
di vecchi mezzadri in ca-
micia e cappello, di operai 
con le mogli e i figli, di 
intellettuali — Pesaro in-
torno sembrava buia ' e 
smorta. vuota. tutto essen-
do concentrato sotto le luci 
al neon del Festival —, p*-
rando nell'incredibile labi-
rinto di biciclette. di moto. 
di utilitarie da cui il Festi
val era assediato, anche a 
not — e non per Veuforia 
d'un momento — c sem-
brato che quell'obiettivo 
fosse certamente raggiun-
gibile e che anzi qualun-
que obiettivo, anche piu 
avanzato, si fossero posti i 
compagni presenti sul pal-
co insieme all'oratore, era 
destinato ad essere rag-
giunto dai comunisti pe-
saresi. • • 

Perche? Quale e il segre-
to di tanto slancio? 

Questa stessa domanda 
s'era posta al mattino un 
giovane democristiano ve-
nuto a curiosare fra i pan-
nelli, fra le donne intente 
a preparare la buona * cre-
scim » urbinate, fra i com

pagni trasformati in osti o 
in cuochi. '-• ' -
. « Solo ooi — aveva detto 

— siete capaci di lavorare 
tanto, e cost in armonia; 
ma • perche? ' da dove vi 
viene questa forza? » 
• II segreto non e pot tanto 
misterioso, anzi fra i pan-
nelli che * cartellonisti sta-
vano ' ritoccando Ce n'era 
uno — tutto cifre e dati — 
che in definitiva rivelava a 
chiunque si fosse • soffer-
mato a considerarlo quale e 
la leva di tanta forza e di 
tante possibilita. 

Innanzitutto alcuni dati: 
ci sono a Pesaro citta 5712 
iscritti pari a piu dell'8% 
dell'intera popolazione, di-
visi in ventisette sezioni 
funzionanti e al centro di 
un corpo elettorale comu-
nista che raggiunge il 42% 
dell'elettorato (mentre tut
te le forze della sinistra 
unite raggiungono il 63% 
circa); in definitiva a Pesa
ro ci sono oggi, per ogni 

Budapest 

Pronte misure 
per il coso 
di voiolo, 

BUDAPEST, 2. " 
Per il 15 settembre le au-

tonta sanitarie ungheresi han
no la fondata speranza di to* 
gliere la quarantena alfhotel 
Royal, il nuovo albergo che 
sorge nel centralissimo Corso 
Lenin in Budapest, provocata 
dal caso di vaiolo accertato 
ieri. Fra ieri e stamane mi* 
gliaia di persone sono state 
vaccinate. Inoltre stamane ha 
avuto inizio I'anno scolastico 
e tutti gli studenti verranno 
quindi vaecinati. La situazione 
e stata affrontata con pronte 
ed energiche misure 

Come abbiamo gia scritto 
ieri c'e stato un solo caso di 
vaiolo, un giovane inserviente 
che e stato immediatamente 
messo in isolamento. C'e poi 
una ragazza di 9 anni in os-
servazione speciale. 

due voti democristiani, al-
meno tre voti comunisti: 
€ e con lo sviluppo della 
citta — aggiungeva il pan-
nello — aumentano i voti 
comunisti. in numero e in 
percentuale, e calano in 
numero ed in percentuale 
i voti della dc*. 

Negli ultimi died anni 
la popolazione della citta e 
passata da poco piu di qua-
rantamila a sessantanove-
mila abitanti e sono quasi 
raddoppiati i posti di lavo-
ro (Pesaro e la terza citta 
d'ltalia per Vaumento dei 
posti di lavoro dal '51 al 
'61); lo sviluppo edilizio 
e infine testimoniato dalla 
cifra di' sei o settecento 
licenze concesse ogni anno 
dal comune per nuove co-
struzioni. -

Con tutto do Pesaro non 
e certo diventata il paese 
di Bengodi,ji sono andate 
anzi accumulando in questi 
anni di sviluppo profonde 
contraddizioni che dovran-
no essere risolte nella pro-
spettiva della nuova citta 
di centomila abitanti verso 
cui ormai ci si avvia. ' 

L'incremento della popo
lazione per esempio da un 
saldo attivo di tremila per
sone all'anno circa, ma se 
si vanno a vedere piu da 
vicino le cifre ci si accor-
ge che ogni anno vengono 
a Pesaro dalla montagna o 
dal retroterra contadino 
almeno cinquemila persone 
in cerca di lavoro; di con
tro circa duemila operai — 
in particolare dell'industria 
mobiliera dilatatasi neH'til-
timo periodo enormemente 
— ' prendono la via del 
Nord per cercare a Milano, 
a Torino, in Svizzera, in 
Germania. un salario piu 
equo. Si, perche l'incre
mento del reddito si e ba-
sato e continua a basarsi 
essenzialmcnte a Pesaro 
sullo sfruttamento dell'ap-
prendistato e sulla pratica 
su larga scala del sottosa-
lario. Ne I'industria del 
mobile o il turismo possono 
assicurare Vavvenire alia 
dttd: per questo si pone 

I prezii 
^ i 

salgono 
del 5 0 % o 

II costo degli appartamenti dell'estrema 

periferia della capitale aumentato di 

400 mila lire a vano - II caso dell'INPDAI 

urgentemente Vesigenza di 
un piano organico di indu-
strializzazione e di rinno-
vamento urbanistico e dei 
servizi civili. * 

In questa situazione e 
nel mentre la amministra-
zione '• comunale diretta 
dai comunisti e dai sociali-
sti sviluppa una notevole 
attivita (municipalizzazio-

j ne dei trasporti, triplicato 
in died anni il numero del
le scuole materne ecc), il 
PCI non si limita ad am-
ministrare le sue ahtiche, 
forti tradizioni ma e pre
sence giorno per giorno, 
rinnova nella viva pratica 
quotidiana il suo ruolo di 
partito dirigente della cit
ta. cresce e si sviluppa con 
essa. 
• Naturalmente non tutto 
va nel miglior dei modi ma 
certo e qui il motivo essen-
ziale del successo; ne e da 
trascurare il fatto che il 
recente rinnovato slancio 
nella attivita — sul piano 
ideate e sul piano della 
concreta direzione della 
popolazione — e una di
retta conseguenza anche 
del rafforzarsi e del rinno-
varsi del gruppo dirigente 
comunista. della soluzione 
aggiornata dei molti pro
blemi organizzativi - e di 
quadri che un partito cost 
forte per sua natura conti-
nuamente pone. 

E qui, ci sembra, e la ri-
sposta conclusiva alle do-
mande del giovane demo
cristiano pesarese: sulla ba
se di una grande forza co
munista e di un giusto 
orientamento che le per-
mette di esprimersi su tut
ti i piani della azione po
litica, • sindacale, ammini-
strativa, si va sviluppando 
a Pesaro un gruppo diri
gente numerbso, adeguato, 
attivo, consapecole. Consa-
pevole anche delle deficien-
ze, naturalmente, ma im-

j pegnato a superarle con lo 
I slancio di cui il Festival dei 

promt scorsi ha dato ampia 
testimonianza. 

Aldo De Jaco 

L'edilizia e in crisi? Ogni 
due o tre mesi, puntualmen-
te, viene lanciato l'SOS. La 
Associazione dei costruttori 
romani — che si e guada-
gnata una pessima notorie-
ta, anche su scala nazionale, 
per le sue clamorose inadem-
pienze contrattuali ed i suoi 
ricatti (cdateci piu soldi at-
traverso gli appalti governa
tivi o non pagheremo gli au-
menti agli operai >) — vi ha 
imbastito intorno una cam
pagna vittimistica per cerca
re di presentare dinanzi alia 
opinione pubblica i proprie-
tari delle grandi imprese del 
boom edilizio, di Fiumicino 
e dei succosi appalti delle 
«opere del regime», come 
altrettanti poverelli in pro-
cinto di varcare le soglie di 
un mendicicomio. Ma su qua-
li-cifre poggiaho'-Ie loro gri-
da di allarme? Una sonora 
smentita e giunta proprio in 
questi giorni, con la pubbli-
cazione delle ultime statjst"-
che del' Comune 5 di Roma 
sull'attivitA edilizia nella Ca
pitale. 

II <polso> delle costru-
zioni" gia portate a termine 
o appona programraate, * al 
posto di una drammatica cri
si di asfissia, segnala invece 
nuovi record nel vecchio sol-
co dell'eccezionale sviluppo 
di tutto il settore. Durante 
il mese di giugno, sono state 
rilasciate licenze di abitabi-
lita per 8.200 vani e licenze 
di costruzione (cioe permes-
si per l'apertura di nuovi 
cantieri) per altri 18.141 va
ni. I fabbricati portati a ter
mine nel breve arco di un 
mese sono .93 e > coprono, 
complessivamente, una - su-
perficie di circa tre ettari e 
mezzo, pari all'estensione di 
una piccola (ma non tanto) 
citta di provincia. 

/ prezii 

delle aree 
Ce n'e quanto basta per 

sgonfiare come un pallonci-
no da cento lire gli allarmi-
smi troppo interessati. Per-
fino dalle colonne deH'uffi-
cioso Messaggero e stato pa-
temamente rivolto aglj agi-
tati costruttori un invito al
ia prudenza e alia modera-
zione. 

II mercato edilizio non e 
mai stato, a Roma, cosi robu-
sto e sanguigno. Del resto. 
parlano da se i livelli rag
giunti dai prezzi delle aree, 
delle case e — come e natu
ra le — dagli affitti. Non man. 
cano casi di piccoli costrut
tori in difficolta, soprattutto 
per la monopolizz?zione del 
credito da parte dei piu gros-
si complessi, saldamente 
€ ammanigliati » in ogni am-
biente; ma il tono generale 
viene dato, oggi ancor piu di 
ieri. dalla facilita dei gua-
dagni. ' '» * ; . 

Il costo delle aree incide 
sul prezzo degli appartamen
ti in varia misura, a seconda 
della zona. Nelle zone della 
estrema periferia e deirAgro 
il suolo viene a pesare, in 
media, per una quota che si 
aggira sulle 100 mila lire o 
poco piu per ogni vano utile. 
Ma si tratta di terreni scar-
samente urbanizzati, in gran 
parte privj di servizi, assai 
distanti dal centro. 

Le aree della nuova, mas-
siccia espansione, dove at-
tualmente e in corso il piu 
grosso sforzo costruttivo, ai 
margini di Monte Mario, di 
Monteverde, " della Citta 
Giardino (il nome e sempre 
quello dei primi ambiziosi 
progetti del ventennio, ma 
oggi la realta 6 un unico am* 
masso di cemento, dove non 
si trova piu il modo di incu-
neare neppure gli edifici sco-

lastici necessari), l'incidenza 
dell'area sul costo comples-
sivo delle case e passata in 
un anno dalle 200 mila lire 
a vano a 300-320 mila (oltre 
il 50 per cento in piu), e i 
prezzi non accennano a sta-
bilizzarsi. -

le zone 
del centro 

Nelle zone del centro, in
vece, i suoli (in genere si 
tratta di aree su cui sorgono 
vecchi edifici da demolire e 
ricostruire, magari saltando 
a pie' pari le disposizioni del 
piano regolatore che limita-
no le superficj ed i volumi) 
raggiungono il milione-mi-
lione e mezzo a metro qua-
drato, e talvolta, in alcu
ni angoletti particolannente 
< appetibili >, lo superano 
largamente. L'incidenza del-
l'area sui prezzi degli appar
tamenti e dei locali per gli 
uffici ed i negozi tocca allo
ra punte che possono spin-
gersi flno a piu di due mi
lioni e mezzo per ogni stan
za. Costa assai di piu U ter
reno, in sostanza, di tutti i 
pilastri, le travi, i solai, - i 
muri, i balconi, i terrazzi che 
vi sono stati costruiti sopra! 

1 Al limite dei quartieri do
ve in questi mesi sta avan-
zando compatta la colata di 
cemento armato dei nuovi 
palazzi, il prezzo medio di 
una stanza e passato da un 
milione a un milione e 400 
mila lire. L'aumento, come 
abbiamo visto, e dovuto, per 
almeno 100-120 mila lire, al 
maggior costo delle aree. II 
rincaro dei materiali e della 
manodopera pud pesare, al 
massimo, per poco piu di 100 
mila lire. Gli affari d'oro, in 
conclusione, sono frutto ' di 
nuove, fortissime, rendite di 
carattere speculativo, e nel
la fase della compravendita 
delle aree, ed in quella del 
mercato degli appartamenti. 

Chi, poi, e chiamato a fis-
sare il fitto da chiedere alio 
inquilino, vi aggiunge la sua 
parte. E sulle spalle dell'ope-
raio o deH'impiegato che va 
ad abitare il tanto sospirato 
< tricamere > , o « bicamere > 
(quesii in prevalenza i tipi 
dei nuovi appartamenti ro
mani) cade in tal modo, con 
la pigione, il peso di una 
salda catena di arricchimen-
ti: nel settore edilizio delle 
false € crisi >, un reddito an
nuo pari al 12% del capitale 
investito e considerato il mi-
nimo che si puo realizzare. 
una vera miseria, special-
mente in un momento co
me questo, quando sul mer
cato affluiscono a fiotti i de. 
nari di tanti piccoli rispar-
miatori, intimoritj dalle cam-
pagne allarmistiche della 
destra. 
•* C'e da meravigliarsi, allo

ra, se un istituto come lo 
INPDAI (dirigenti d'azien-
da, cioe Togni), che a Roma 
ha messo in attivita alcuni 
dei piu imponenti cantieri 
edili che siano mai stati eo-
nosciuti. chiede ora, nella 
popolarissima e trascurata 
zona di Torpignattara, 43 
mila lire al mese per un ap-
partamento di tre stanze a 
49 mila per uno di quattro 
stanze? Ma, soprattutto, non 
c'e da meravigliarsi se 140 
mila famiglie vivono in coa-
bitazione e altre decine di 
migliaia abitano ancora in 
baracche; nell'ultimo con-
corso per le case popolari so
no state presentate trenta-
mila domande e glj apparta
menti disponibili erano 870 
soltanto. Malgrado la < feb-
bre edilizia>, aumenta la fe
me di case. Ma come saziar-
la con i fitti alle stelle? 

Candiano Falaschi 
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