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DALLA METROPOU LOMBARD A AL SUD 

In 10 anni Milano 
edivenutaun 

grattacielo orizzontale 
Mentre il centro si trasforma sempre piu in un'area riservata a ne-
gozi, uffici e « sciori», la popolazione viene respinta in una grigia 
periferia — Un problema di democrazia: ridare la cittd agli uomini 

Dalit nostra redaxione 
MILANO, novembre. 

«Che bell ch'el g'ha de 
! vess vess sciori > dice uno 
dei protagonist! delle can-
zoni che Enzo Jannacci ha 

[ dedicato alia < Milano dei 
poveri cristi*: bello che 

jdeve essere, essere ricchi, 
; almeno tanto ricchi da ave-
re il tempo e i soldi occor-
renti per prendere due 
tram e venire flno in piaz-

:za del Duomo. Sembrereb-
be solo la nota patetica dl 

[una canzone populista, ma 
il fatto e che questa escla-

[mazione non e per niente 
retorica: da anni, ormai, 

fMilano va sempre piu di-
. ventando una citta in cui 
> lo spazio per i « non sciori > 
•si modiflca, diventa sempre 
jpiu — anche geograflca-
[mente — uno spazio peri-
|ferico e la vita del < poveri 
Jcristi» si fa piu amara. 

II discorso, naturalmente, 
[non va concepito in termi-
ini assoluti di miseria o di 
fricchezza; il metro con il 
quale questi due termini 

'qui si misurano non e — al-
imeno, non sempre e — lo 
,stesso metro che vale al-
trove dato che Milano, no-
nostante la recessione e gli 
effetti che questa anche 
qui fa pesare sulle classi 

| lavoratrici, rimane una cit
ta delle piu ricche. II pro
blema va visto in modo 

idiverso; perche questa di-
latandosi, ormai e diventa-
ta la citta piu disumana 
d'ltalia. La vera grande 
responsabilita di coloro 
— uomini e f ormule — che 
hanno guldato Milano in 
questi anni non sta quindi 
tanto nella incapacity am-
ministrativa, nel dissesto 
della flnanza locale, negli 

ferrori e nei compromessi, 
| che pure sono molti e grn-
vi, quanto nell'aver falsato 

•in modo che potrebbe es-
(sere difficile riparare, il 
srapporto tra l'uomo e la 
sua citta. Ed e una colpa 

[tanto piu grave in quanto 
[gli amministratori del cen-
[tro-sinistra di Milano non 
[si sono trovati di fronte ad 
(un fenomeno inatteso, im-
Lprowiso; ma di fronte nd 
(uno sviluppo della citta 
I che essi stessi avevano pre-
j visto e deprecato, tanto che 
jnel loro programma affer-
jmavano che la amministra-
[zione comunale avrebbe 
[dovuto avere una funzione 
[« culturale », - avrebbe do-
[vuto tendere ad umanizza-
re la citta attraverso una 

[politica (in questo senso 
|« culturale >) che ne gui-
[dasse lo sviluppo avendo 
[come metro l'uomo e le sue 
(necessita. 

Queste erano le premes-
fse; quali sono i risultat'? 
Dice il programma eletto-
rale della federazione mi-
lanese del PCI: « a ben ve-
dere» solo l'oppiacea esal-
tazione degli anni del 
, ,boom* , e della precaria 
prosperity di aleuni strati 
della popolazione, legata 
alTintenso dinamismo di 
una crescita disordinata, 
predatoria e priva di pro-
spettive ha potuto celare 
fin qui la gravita — che 
non * eccessivo definire 
tragica — del processo. in 
parte ormai irreversibile, 
di degradazione e di distru-
zione di un patrimonio 
civile, storico. culturale. 
umano e persino naturale 
quale * quello, dawero 
importante, accumulato nei 
secoli da una citta come 
Milano ». 

Da una parte una distru-
zione Indiscriminata. dal-
Taltra un'altrettanto indi
scriminata crescita hanno 
mutato il volto di Milano: 
quella cara a Stendhal era 

[la citta racchiusa entm !e 
lantiche mura spagnolc, 

lella cerchia dei Navigli, 
m le belle strade e le bel-
piazze attorno al duomo; 

>ggi di questo bel centro 
torico non e rimasto piu 
lulla: a fianco al duomo e-

ito lasciato sorgere il vi-
palazzo della Rina-

»nte, il famoso corso Vit-
)rio Emanuele adesso po

trebbe trovarsi tanto a Tor-
>na quanto a Filadelfia. la 
ilia piazza San Babila e 

m agglomerato di grosse 
vistose Mi'ano non e 

>iu quella dei Navigli; la 
la caratteristica sono i 

ittacieli e i palazzoni. *»li 
Unci delta Montecatini o 

(Cells Pirelli, della B.P. o 
lella Unilever. 

II grattacielo della Pirelli. 

Questo ideale architetto-
nico (contro il quale non 
vi sarebbe nulla da dire, 
se non avesse comportato 
la distruzione della Milano 
d'un tempo e se non sim-
bolizzasse l'incapacita e la 
cecita delle amministra-
zioni milanesi degli ultimi 
quattordici anni) e divenu-
to anche un ideale sociale. 
Milano tende a diventa re 
sempre piu una specie di 
« grattacielo orizzontale », 
citta di attivita terziarie, 
di uffici, di negozi, di ban-
che dalla quale l'uomo vie
ne sistematicamente allon-
tanato con un moto centri-
fugo ch e va riproponendo 
una citta di prima classe, 
di seconda, di terza: »nan 
mano che il guadagno di-
minuisce l'uomo viene al-
lontannto dal centro: qui 
i t sciori*, poi i «medi», 
poi nella periferia i < pove
ri cristi». 

Questo e stato il modo 
di svilupparsi di Milano 
secondo gli interessi del 
grande capitale; ad esso 
poteva contrapporsi una 
politica " dell'amministra-
zione comunale che impo-
nesse altre scelte, che ri-
creasse quella citta < uma-
na> di cui si parlava al-
l'inizio. I mezzi c'erano, ma 
non sono stati usati; nella 
famosa programmazione 
quadriennale dell'ammini-
strazione, nonostante 1«? 
enormi spese previste (900 
miliardi tra ordinarie e 
straordinarie) non e stata 
considerata la possibility 
di indirizzare il bilancio 
almeno nel senso di correg-
gere i mali piu gravi do-
vuti alio sviluppo caotico 
della citta: il regolamento 
edilizio, che avrebbe po
tuto evitare arbitrii e spe-
culazioni, non e stato fatto; 
la revisione del piano rego-
latore segna un • regresso 
— anziche un avanzamen-
to — persino rispetto al 
lacunoso piano del 'S3. 

Macchh folio 
* * * * 

La stessa utilizzazione 
della legge 107 per l'edili-
zia economica e popolare 
indica che gli amministra
tori di centrosinistra, anzi
che combatterla. si sono 
adeguati alia volonta della 
speculazione privata. han
no accettato questa citta 
a macchia d'olio. monocen-
trica, dov> la periferia vie
ne sistematicamente de-
classata. Tutte le aree vm-
colate attraverso la famosa 
legge. infatti, sono ester ne 
alia citta; nessun interven-
to si e avuto nei relativa-
mente centrali quarticii di 
risanamento che sono stati 
abbandonati alia specula
zione . privata rispettando 
questa scala di valori de-
crescenti, dal centro verso 
la periferia. che ha caratta-
rizzato lo sviluppo della 
citta. 

Questa esplosione, co-
munque, avrebbe avuto un 
conispettivo positivo se 
fosse awenuta aU'insegna 

di quella « efficienza > che 
e stata sempre ed e tuttora 
una caratteristica dei mi
lanesi. Perche proprio an
che questo e un segno della 
disumanizzazione della cit
ta: che non corrisponde piu 
neppure alle caratteristi-
che dei suoi abitanti. Per 
i milanesi, si dice, l'effl-
cienza e una specie di reli
gioner potrebbero perdo-
nare chi ha reso disumana 
la loro citta se perd l'aves-
se resa efnciente; non pos-
sono accettare che i due 
aggettivi stiano assieme: 
disumana ed inefficiente. 

Inetficienia 
Non possono non rilevare 
che questa e la citta in cui 
si ' costruisce un edificio 
come la torre Velasca pra-
ticamente in un vicolo c 
non si pensa a considerare 
che questo edificio calami-
tera le auto di chi vi abita, 
di chi vi lavora, di chi vi 
si reca; per cui > nessuno 
prevede un posteggio sufn-
ciente, la strada rimane 
perpetuamente intasata. 
Non possono non rilevare 
che npnostante questa e-
speriehza gia fatta, lo stes
so errore si ripete nel cen
tro direzionale che sta 
sorgendo; e si ripete ovun-
que perche il regolamento 
edilizio non esiste e non c'e 
chi imponga ai costruttori 
di prevedere anche le auto-
rimesse. Sembra un fatto, 
tutto sommato, marginale. 
ma invece si rivela serio 
se lo si considera come una 
testimonianza in piu a 
prova di quella inefficienza 
amministrativa della quale 
si parlava. - . % •. . 
- Eppure i tecnocrati del 
neo-capitalismo, ai quali 
l'amministrazione ha la
sciato largo spazio come ai 
salvatori di una situazione 
critica, avrebbero dovuto 
garantire quella efficienza. 
Si erano presentati con do
cument! pieni di bolli: 
programmazione quadrien
nale, ' pianificazione dello 
sviluppo cittadino, ricono-
scimento, abbiamo detto. 
della politica « culturale » 
che Tamministrazione • a-
vrebbe dovuto svolgere. 
Ma era una efficienza neb-
biosa. che in realta si limi-
tava a presentare, anziche 
il bilancio di un anno, quel
lo di quattro anni, senza 
perd incidere nella realta 
cittadina. E almeno il bi
lancio fosse stato osservato 
scnipolosamente.- ma il 
piano edilizio, che pure si 
limitava a prevedere la 
costruzione di 130.000 vani 
rispetto ad un fabbisogno 
di 300.000 e stato realiz-
zato al 50 per cento: ma il 
piano scolastico che, di 
fronte ad una domanda di 
1062 aule di scuola mater-
na prevista per il 1W5 si 
impegnava a costruirne 633 
entro il .'64 non * arrivato 
neanche a meti. 

• Cosi mentre l'ammini
strazione di centrosinistra 

annaspava dietro i suoi 
stessi progetti, la citta e 
andata avanti per conto 
suo, sulla spinta di quel 
dinamismo che e caratte-
ristico dei milanesi e sulla 
spinta delle iniziative del 
grande capitale. Sicche og-
gi Milano pu6 vantare un 
nuovo primato, che e la 
conseguenza di tutti gli al-
tri elementi che abbiamo 
appena accennato: quello 
di essere diventata la citta 
piu cara del mondo, di , 
aver superato anche Tokio 
e New York che la prece-
devano nella graduatoria. 
E' cara, naturalmente, per
che e stata resa inefficien
te, perche nel determinare 
i suoi indici pesano non 
questo o quell'errore, ma 
tutti gli errori compiuti 
dai suoi amministratori 
nel lasciarsi rimorchiare 
dal monopolio. E' cara, in 
altri termini, perche la po
litica di questa « geografla 
di classe» che ha accen-
trato le attivita nel cuore 
di Milano, ha fatto satire a 
prezzi siderali le aree e gli 
affitti; perche il sistema 
distributive lasciato ai pri-
vati continua a dare questi 
larghi margini di profitto, 
mentre i costi vengono ele-
vati ulteriormente dal caos 
dei trasporti. 

Guardate: gli efficienti 
tecnocrati del neo-capitali
smo, bravissimi nell'indivi-
duare i mali, ma non ad 
opporvi dei rimedi — per
che farlo significherebbe 
urtare troppo importanti 
interessi — avevano stan-
ziato 5 miliardi per porvi 
rimedio. Cinque miliardi, 
avevano detto i comunisti, 
non sarebbero stati suffl-
cienti; ma il loro pessimi-
smo si e dimostrato, di 
fronte a quanto e avvenuto 
in questi anni, addirittura 
ottimismo: perch4 oggi la 
situazione e peggiore di 
quanto non fosse quattro 
anni fa. E non, si badi, 
peggiore in proporzione al 
dilatarsi della citta e al-
1'accrescersi dei suoi biso-
gni col trascorrere del tem
po: peggiore in assoluto. 
Ecco: si pensava che per 
sanare il caos distributive 
occorressero 40 mercati 
rionali da aggiungere ai 
26 gia esistenti; l'ammini
strazione si e accontentata 
di preventivarne 12. E al
meno avesse fatto quelli! 
Invece ne ha fatti appena 
due (piu un altro ancora in 
allestimento), ma contem-
poraneamente, per ragioni 
di viabilita, ne ha abbat-
tuti tre di quelli gia esi
stenti. 

E' questa marcia alia 
maniera del tanto vitupe-
rato esercito di France-
schiello che bisogna fer-
mare per salvare almeno 
quel tanto che si pud an
cora salvare, per restituire 
a Milano la sua dimensione 
umana. Manzoni diceva 
che il cielo di Lombardia 
e tanto bello, quando e 
bello; e ammetteva cost 
che non gli accade poi mol-
to spesso, al cielo di Mila
no, di essere bello. Ma al
meno a lui restava la pos
sibilita di vederlo, in quel
le rare occasion!: ai mila
nesi di oggi, motto meno. 
Dove vanno a cercarlo, il 
cielo, in questa citta che 
e esplosa improvvisamen-
te trasformandosi in dieci 
anni in un grattacielo oriz
zontale? Dove c'e lo spazio 
per il cielo? In quel metro 
quadrato di verde che e la 
percentuale rimasta ad 
ogni abitante e che quindi 
e inferiore a quella che 
spetta agii ergastolani di 
Porto Azzurro? In mezzo 
alia fila ininterrotta di case 
dove se distrai un momen-
to lo sguardo finisci sotto 
un'auto? E se infine quel 
tuo.metro quadrato di ver
de lo trovi e alzi gli occhi, 
ti tocca richiuderli alia 
svelta prima che lo «sraog» 
te li abbia riempiti e impa-
stati. 

II discorso su Milano alia 
vigilia delle elezioni si 
chiude qui: il problema e 
quello di ridare la citta 
agli uomini. In fondo e 
solo un problema di demo
crazia, che si risolve nel 
momento in cui appare 
chiaro che non sono certo 
le forze che in questi anni 
si sono trovate a guidare la 
citta quelle che rispettano 
l'uomo e i suoi diritti. 

Kino MarzuRo 

CROTONE: Un nuo
vo rione sorto nei 
pressi della stazione 

CROTONE: un voto 
che vale 30 miliardi 

Dalle elezioni del 22 novembre dipendera la sorte del nuovo piano regolatore e di 
150 eftari di terreno edificabile — La speculazione edilizia: una discriminante per i 

partiti — La politica dell'amministrazione democratica 
Dal nostro inviato 

CROTONE, novembre 
Si pud fare anche un con

to aritmetico di qual & la 
posta in gioco — mi spiega 
I'assessore Giudiceandrea 
(non e un momento molto 
adatto alle interviste; da 
ore e ore sta cadendo su 
Crotone una pioggia dilu-
viante e I'assessore ai lavo-
ri pubblici ' in cast come 
questo — e in una citta co
me questa — si trasforma 
in una specie di capo di 
stato maggiore, le sue trup-
pe coperte da labili incera-
te corrono da una parte al-
Valtra a difendere I'abita-
to dagli allagamenti, i tele-
foni del municipio e del 
comitato cittadino del Par-
tito fanno a gara nel racco-
gliere allarmi e nel tra-
smettere indicazioni di soc-
corso). 

La citta 

si trasforma 
' — La cittd si i trasfor-

mata in questi anni e viep-
piu si dovri trasformare. 
In applicazione del nuovo 
piano regolatore approvato 
set mesi fa 150 ettari di 
terreno dovranno essere 
impegnati per nuove co-
struzioni. Se questo avver-
rd — come noi vogliamo — 
sulla base della legge 167 la 
spesa per Vacquisto di que
sti terreni sard insignifi-. 
cante; se invece avranno la 
meglio gli speculatori del-
Vedilizia la 167 non sard 
applicata e si dovranno pa-
gare at proprietari di suolo 
almeno 20.000 lire a metro 
quadrato: 30 miliardi in 
tutto, quanto basterebbe 
per costruire effettivamen-
te 30.000 vani, quasi U dop-
pio di quanti ne sono stati 
costruiti a Crotone dal do-
poguerra ad oggi. 

Non c'e dubbio che la lot-
ta pro o contro il nuovo 
piano regolatore — pro o 
contro i criteri di applica
zione della 167 — e al cen
tro della battaglia eletto-
rale a Crotone, una lotta 
senza quartiere che ha in-
cominciato col trasformare 
la stessa fisionomia di al
cuni dei partiti m lizza. La 
cittd infatti e al bivio: o 
trasformarsi in un centra 
piu moderno o regredire. 

Chi giungesse qui con 
Videa di doversi ritrovare 
in un centro piu o meno si
mile ' a quello intorno al 
quale quindici anni fa si 
svilupparono le lotte con-
tadine contro il latifondo, 
una specie di capoluogo del 
marchesato, misero nelle 
strutture civili, colpito du-
ramente dalla guerra e dal-
Vincuria di due decenni di 
fascismo, preda della di-
soccupazione e della mala
ria, potrebbe ritenere di 
aver sbagliato stazione fer-
roviaria. 

La cittd ha raddoppiato t 
suoi abtfantt diventando 
centro di immigrazione per 
centinaia di famiglie di 
contadini cacciate dalla 
emmpagna dalla crisi ogra-
ria, ha riorganizzmto le sue 
strutture civili, mottiplica-
to le wcuole (ci sono oggi a 
Crotone 11 mil* frn scola-

ri e studenti e, oltre le ele-
mentari, tre scuole medie, 
cinque istituti professiona
ls Vistituto magistrale, il 
ginnasio e i licei classico e 
scientifico), sviluppato le 
Industrie, Vartigianato, il 
commercio... 

Questo non significa per 
altro che tutto vivada be
ne (ci sono per esempio an
cora 1100 famiglie in barac-
che e tuguri, con una inten-
sitd di 4,8 persone per va-
no) bensi che la situazione 
e* arrivata a un punto tale 
da proporre una dimensio
ne nuova di problemi e da 
richiedere una nuova strut-
turazione del suo schema 
di vita civile e culturale e 
delle fonti di lavoro. 

Facciamo Vesempio piu 
elementare (ma certo uno 
dei piu indicativi): quello 
del consumo dell'acqua. 

Nel '46 le famiglie che 
avevano in casa rimptanfo 
dell'acqua erano 1447; oggi 
esse sono 8227. Natural
mente Vaumento delle 
€ utenze » ha implicate (ed 
implica) Vaumento del 
consumo e la necessitd di 
trasformare gli impianti 
dell'acquedotto che ha solo 
dieci anni di vita. Mentre 
infatti oggi vi & una di-
sponibilita per abitante di 
135 litri al giorno le esi-
genze effettive sono di 200 
e, nella prospettiva della 
trasformazione della cittd, 
di 300 litri. 

Nella prospettiva dl que
sta trasformazione ha lavo-
rato fin oggi la maggio-
ranza di sinistra del Consi-
glio comunale (realizzan-
do, per esempio, il nuovo 
piano regolatore) e per 
questo sono oggi impegna
ti a lavorare i comunisti I 
quali presentano alia citta-
dinanza un vasto program
ma amministrativo basato 
appunto sulla realizzaziom 
del piano regolatore, sulla 
trasformazione e lo svilup
po del porto, sullo sviluppo 
industriale e del turismo 
nell'ambito di una pro
grammazione •• regionale, 
sullo sviluppo della cultura 
e del sistema di assistenza 
ponendo anche obiettiri e 
rivendicazioni che impe-
gnano il Consiglio comuna
le che sard eletto il '22 pros-
simo a un piano di lotta 
nel quadro regionale e na-
zionale. 

In definitiva per questo 
la lotta elettorale si va fa-
cendo a Crotone giorno per 
giorno piu impegnata e piu 
aspra. 

Chi dirigerd — e nell'in-
terewe di chi — Vinevita-
bile processo di trasforma
zione della citta? 

AUa risposta dei comuni
sti — preminenza degli in
teressi collettivi, lotta alia 
speculazione sui suoli e a 
ogni forma di rendita pa-
rassitaria — si contrappo-
ne — e con indubbia chia-
rezza — la risposta della 
DC, della sua direzione bo-
nomiano-dorotea che inal-
bera la bandiera della «li
bera inizialiva » negando al 
Comune il diritto di inter-
venire e decidere sul piano 
delle strutture e innanzi-
tutto chiedendo la revisio
ne del piano regolatore. 
Per far valere questa impo-
stazione la DC ha chiama-
to a far parte della sua 
lista vecchi agrari e fun-
zionari bonomiani (come 
del resto a Catanzaro e 
Reggio Calabria) nello 
stesso tempo « epurandola » 

dei rappresentanti della si
nistra o anche di quegli ex 
consiglieri comunali che 
hanno avuto il torto — per 
essere delle persone oneste 
e di retto giudizio — di ap-
provare o solo di non com-
battere a sufficienza le de-
cisioni della giunta di si
nistra. 

Cosi non sono stati ripre-
sentati nella lista dc gli ex 
consiglieri ing. Vilier, aw. 
Joppolo, dott. Familiare, 
Capozza e Bernardo, que-
st'ultimo gid vice presi-
dente dell'amministrazione 
provinciate cosentina. 

Hanno preso il loro posto 
invece agrari come il Majo-
rana e come il capolista Ca-
puto, capo del consorzio di 
bonifica, noto — a parte 
precedenti , disavventure 
elettorali — per essere sta
to recentemente condanna-
to a restituire al comune di 
Roccadtneto centinaia di 
ettari di terra usurpata. In 
questa situazione la posi-
zione dei compagni sociali-
sti — i quali rinviano a do-
po il voto la € scelta * fra 
PCI e DC mantenendosi 
« disponibilt > per due pro-
spettive e per due program-
mi opposti — potrebbe ap-
parire assurda e incom-
prensibile se non si sapes-
se che, gravemente colpito 
dalla scissione, il PSI cro-
tonese ha realizzato nella 
sua lista una particolare fu-
sione-mercato col PSDI ac-
cogliendone cinque candi-
dati fra i quali il segretario 
della federazione. 

Si tratta di una c riunifi-
cazione > che non ha molto 
significato dal punto di vi
sta dei voti (il PSDI ne ha 
raccolti 163 alle ultime am-
ministrative e 461 il 28 
aprile) ma che k assai qua-
lificante dal punto di vista 
dello schieramento degli 
interessi costituiti realiz-
zando un collegamento col 
gruppo dei costruttori edili 
crotonesi per molti dei 
quali il piano regolatore 
i un impaccio ed un limi-
te inaccettabile. ) 

La lista 

comunista 
Questa * mossa » dovreb-

be, secondo gli speculatori 
delV'edilizia, assicurare un 
successo degli interessi con-
servatori anche nel caso — 
per la veritd piu. che pro-
babile — che la DC non 
riuscisse a rimontare la 
corrente fino a portare al 
comune una maggioranza 
qualunque e i comunisti 
riuscissero invece a ricon-
quistare la maggioranza dei 
voti — come nel '60 e come 
nel '63. 

v In effetti i compagni so
cialist hanno condiviso 
con i comunisti le piu alte 
responsabilitd amministra-
tive anche se Vapporto dei 
loro quattro voti nel Consi
glio comunale non era indi-
spensabile a determinare la 
maggioranza gia formata 
dai ventuno consiglieri co
munisti. Essi possono certo 
contare su una nuova of-
ferta comunista di forma-
re una giunta unitaria di 
sinistra, ma non possono 11-

ludersi che alia base di 
questa vi possa essere un 
programma che comunque 
tenga conto di interessi che 
contrastano con quelli del-
Za collettivita. 

Anche la lista comunista 
riflette delle novitd, ma si 
tratta soprattutto deU'est-
genza di presentare una 
formazione sempre piu ca-
pace di rappresentare e di
fendere tutti gli interessi 
legittimi di Crotone, di por
tare avanti la lotta per la 
sua trasformazione. 

In questo senso ha un 
chiaro significato la pre-
senza nella lista di dieci 
candidati indipendenti fra 
i quali un capoperaio del
la Montecatini gid segreta
rio della UIL, intellettuali 
come il professor Emilio 
Bellezza, e la studentessa 
universitaria Concetta Co-
velli, impiegati, commer-
cianti, artigiani. Ho assisti-
to alia prima assemblea dei 
candidati del PCI nel corso 
della quale il capolista Ca
ruso, membro del Comitato 
centrale del PCI, ha esposto 
le linee generali del pro
gramma elettorale aprendo 
su di esse la discussione. 
Una riunione per molti 
aspetti stimolante e che 
meriterebbe un piu lungo 
discorso, ma mi sla consen-
tito sottolineare soprattut
to Vevidente impegno col-
lettivo, la vivacita del di-
battito, nel quale notevole 
era appunto la presenza di 
voci « nuove *, inusitate. 

€ Dopo tanti anni di si-
lenzio — ha detto a un cer
to momento un vecchio 
commerciante — ho il pia-
cere di partecipare alia bat
taglia di questo onorato 
Partlto... *. 

Dopo anni di silenzlo — 
anni di dure lotte in questa 
zona € rossa > del Mezzo-
giorno come in tutto il Pae-
se — nuove forze si untsco-
no al Partito condividendo-
ne gli obiettivi e renden-
dosi conto delle necessitA 
di far fronte comune per 
mantenere aperta la via del 
progresso e andare avanti 
su di essa, malgrado gli 
ostacoli, gli intralci, il pre-
potere degli organismi cen
trali e dei loro rappresen
tanti. 

Crotone: appare eviden-
tissimo qui — dove da 
quindici anni le forze di si
nistra amministrano il Co
mune in una situazione so
ciale arretrata, nella con-
dizione di dover condurre 
dure ed estenuanti batta-
glie per il piu piccolo mi-
glioramento, per la piu. pic-
cola trasformazione, per 
imporre una linea diversa 
da quella che si basa sulla 
acquiescenza ai poteri cen
trali e di questi alia politi
ca di rapina del monopolio 
— appare evidentissimo co
me la sopravvivenza stessa 
dell'amministrazione locale 
— oltre che la sua funzione 
di avanguardia, di propul-
sione — sia condizionata 
alia trasformazione del rap-
porto fra centro e periferia 
e alia radicale modifica del
la politica del centro. Fac
ciamo un esempio. Negli ul
timi mesi l'amministrazio
ne comunale aveva discus-
so e approvato un bilancio 
annuale che comportava la 
spesa di poco piu di un mi-
liardo, bilancio che era 
stato approvato dalla Giun
ta provinciale amministra
tiva. Ebbene, la Commit-

- sione centrale per la finan

za locale ha decurtato di 
quasi due terzi il bilancio 
riducendo e sopprimendo 
spese che il comune in ogni 
caso non potrd non affron-
tare. 

Si va dal taglio di 57 mi-
lioni sulla spesa per la net-
tezza urbana (cioe per i sa-
lari degli spazzini) all'abo-
Itztone del contributo co
munale per il premio na-
zionale € Crotone* che or
mai e uno dei premi lette-
rari italiani piu seri e me
glio caratterizzati; dal ta
glio di 57 milioni sui mi-
glioramenti gid maturati 
dagli impiegati comunali 
alia liquidazione dei con-
tributi per le societd spor
tive. 

I «tagli» 

ministerial! 
La scuola interaziendale 

— proprio quest'anno inau-
gurata — perde il contri
buto del comune, cosi il 
consorzio industriale, eosl 
i pubblici servizi di tra-
sporto, cosi I'aeroporto. 
Nella furia di «tagliare > i 
funzionari ministeriali non 
hanno badato ne alle inizia
tive assistenziali (e stato 
decurtato per esempio qua
si tutto il contributo per il 
patronato scolastico) nd al
le stesse iniziative govern*-c 
tive appena realizzate e 
cosi messe subito in crisi. 
Sono state cancellate finan-
co le quote di ammorta-
mento di mutui di cui e 
gid pagata parte delle rate. 
Cosa c'e" di indispensabile 
per il lontano centro di 
Crotone quando i superiort 
interessi della politica ge
nerate impongono di n -
sparmiare sull'acqua che si 
beve e sull'aria che si re-
splra per superare la « eon-
giuntura > e servire gli in
teressi del capitale mono-
polistico? 

Di questa contrapposizto-
ne (e non fra un interesse 
generale e uno particolare 
ma fra due opposte tmpo-
stazioni politiche che eom-
portano scelte profonda-
mente diverse) i cittadini 
di Crotone hanno una viva 
testimonianza e nella eon-
siderazione delle vieende 
del loro Comune e, per 
esempio, nelle vieende del 
locale complesso Monteem-
tini che ha allargato e am-
modernato i propri impian
ti e moltipltcaro Za pro-
duzione di triplofotfato 
(tutto questo — sia detto 
per inciso — mentre la 
Montecatini chiudeva tre 
impianti similari disloeati 
in altre zone del Mezzo-
giorno) mancando a tuffl 
gli impegni presi in mate
ria di assunzioni anzi ri
ducendo sensibilmente Vor-
ganico. 

Per tutti questi motivi U 
prossimo voto e visto a 
Crotone — e giustamente 
— non solo come un tra-
guardo da superare per ri-
portare, e in migliori con-
dizioni, l'amministrazione 
di sinistra al Comune, ma 
anche, e soprattutto, come 
una occasione per rivendt-
care insieme a tutti gli ita
liani una decisa svolta nel
la politica nazionale. 

Aldo D* Jtxo 
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