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| Nella metropoli lombarda le costruzioni edilizie fuorilegge hanno assunto § 
l proporzioni enormi: si e scoperta «l'Agrigento del precario > 
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Una panoramic* parziile 
di Milano presa dalla tor-
re del Parco Sempione. -^x* 
Quanto di questo compat-
to cemento e legittimo, 
conforme cloe al piano re-
golatore? Non piu di quel-
lo fuori legge, stando al 
fatt i emersi con lo scan-
dalo delle licenze in « pre
cario ». Ma anche degli 
edifici ora « in regola », 
quanti sono quelli coperti 
con sanatorie postume del-
la maggloranza consiliare? 
Sulla destra della foto in 
primo piano e visiblle un 
palazzo costruito dalla De 
Angell Frua. Secondo H re-
golamento edilizio avrebbe 
dovuto essere alto tre pia-
ni ; ne sono stati agglunti 
altri set. Nel gennalo del 
1964, a costruzione avan-
zatissima, la maggioranza 
consiliare ha approvato la 
«maggiore altezza» in 
cambio di 200 millonl. Da 
questa violazione del pia
no regolatore la De Ange-
li Frua ha ottenuto un in-
cremento di valore immo-
biliare valutabile in due 
mil iardi. 

Inchiesta in Turchia 

Incontro con il deputato 
Alton the rischia 
II careere a vita 

II partito operaio: una goccia d'acqu 
Ogni bimbo nasce con un debito di 25 

a che si allarga 
mil a lire turche 

Mezza Milano e stata 
costruita illegalmente 

Ora Vedilma e sotto choc: il Comune rilascia soltanto licenze conformi al piano regolatore - Chi pud ormai smantellare gli edifici 
non legittimi? - La battaglia dei comanisti ha ottenuto un primo risultato, per arrestare uno scandalo che ha il solito nome: D.C. 

MILANO, maggio 

Le grandi immoblliarl e 
le grosse Imprese costruttri-
ci sono da qualche settimana 
col fiato sospeso. Per pru-
denza, in attesa che le cose 
si chiariscano, e stato ral-
lentato 11 tradizlonale lavoro 
delle ruspe Impegnate a sca-
var fondamenta dl nuovl pa-
lazzl per i quail ancora non 
e arrivata la llcenza di edl-
ficazione. Per la stessa pru-
denza le banche, che sono 
esposte per molti miliardi 
con gli aflaristi immoblliarl, 
hanno chiuso il credito per 
tutte quelle operazloni che 
non siano sicuramente legit-
time: praticamente sono fer-
me in attesa dl eventi. 

II motivo di questo colos-
sale choc e paradossalmente 
sempllce: la ripartizione edi-
hzia prlvata da alcune setti-
mane rilascia solo licenze dl 
costruzione conformi al pia
no regolatore. L'inattesa ap-
plicazione della legge — cui 
si e arrivati sotto la pres-
sione dell'opposizione di si
nistra e per paura delle con-
spguenze — ha avuto a Mi
lano lo stesso effetto della 
frana di Agrigento: ha fatto 
csplodero una situazione dl 
illegalita di dimensioni ma-
stodontiche inimmaginabili 
anche da parte dl chi, da 
vent'anni come i comunisti, 
conduce una battaglia accani-
ta contro la politica urbanisti-
ca che la DC ha imposto a 
Milano trasrormando il Co
mune in strumento delle gran
di immobiliari. 

Milano e per meta costrui
ta in deroga al piano regola
tore; 1*80 ner cento delle 
nuove cubature edificate ne-
gli ultimi qulndici anni sono 
illegall perche" basate su li
cenze illegittime. La citta si 
e sviluppata non come pre-
vedeva il piano regolatore — 
gia comprensivo per il «di-
namlsmo d ̂  .:i operatori pri-
vati * e mal corredato da un 
nuovo regolamento edilizio — 
ma come hanno voluto i pro-
pnetari delle aree urbane. II 
piano regolatore e stato tratta-
to dagh assesson d.c, che si 
sono succeduti in questo set-
tore chiave dell'Amministra-
zione, come una cana srnza 
valore. uno schermo dietro 
U quale portr-e avanti la co
struzione di una citta-ombra 
quale la speculazione immo-
biliare csigeva. 

Con la copertura di una de-
Iega consihaie — contro la 
quale solo i comunisti han
no sempre voiato — gli as
sessor! d.c. hanno trasforma-
to a beneficio delle private 
immobiliari il verde agnco-
lo in zone edificabilt a 25 e 
45 mila mc. per ettaro; zo
ne semiestensive di perifena 
hanno ricevuto il miracolo 
di cubature degne del een-
tro cittadino; su ex aree In
dustrial! sono sorti compat-
ti falansteri di 65 mila me-
tri cubi per ettaro. II tutto 
codificato in convenzioni ra-
tificate dalla Giun'a per «de-
lega», trasmesse direttamen-
te alia Prefettura senza pas-
sare dal Consiglio tal qua
le veniva data seinplice «co-
municazionen) e dalla Prefet
tura avallate, nonostante si 
sapesse che esse mettevano In 
movimento la speculazione im 
mobiliare. Per salvarsl la fac-
cia la Prefettura — dopo 

II grattacialo Pirelli e stato co
struito come edificlo « in preca
rio ». Solo in un secondo tempo 
le situazione e state sistemata 
con il piano di zona. 

aver riconoscluto la bonta di 
convenzioni che creavano, in 
contrasto con il piano rego
latore, un elevatissimo plus 
valore fondiario a esclusi-
vo favore delle immobiliari — 
metteva come clausola all'ap-
provazione che le licenze edi
lizie fossero perb rilasciate 
solo dopo che il Consiglio co-
munale avesse adottato una 
variante al piano regolato
re a legittimazione postuma 
del contratto gia stipulato 
tra Comune e privati. 

Questa clausola non e mai 
stata rispettata. Per giustifl-
care in qualche modo la si-
stematica violazione della leg
ge — il piano regolatore e 
legge — la Ripartizione al-
l'urbanlstlca. dove la DC ha 
sempre avuto uomini di pun-
ta non solo a livello politi
co. escogitb 1'uso mdifferen-
ziato della formula del • pre
cario ». Questo istituto, appli
cable a costruzioni smonta-
bih e in quanto tali dawe-
ro prowisone, servi per co-
prire la costruzione di una 
Milano illegale di milioni di 
metri cubi. 

Tuttl gli edifici non con
formi al piano regolatore so
no stati costrulti • in pre
cario •. In precario, per cita-
re degli esempi, furono co-
struiti anm fa i grattacieli 
Pirelli e Galfa (per 1 quali 
piu tardi venne la sanato
ria): In precario il eConsor-
zio degli autotrasportatori» 
sta costruendo su 200 mila 
metri di verde agricolo la 
nuova autostazione mercl e 
relativi servizl, comprensivi 
di 65 mila metri cubi di abi-
tazioni su un ettaro di ter-
reno; in precario e stato co
struito 1'intoro quarticre «On-
gioni • dove abitano migllaia 
di famlglie; in precario la so
ciety Grassetto sta portando a 
termine la costruzione del 
quart lere Comlna, caratteriz-
zato da quattro torri di se-
dici pianl fuori terra; In pre
cario e stata costruita la mo-
dernissima sede della socle-

i 

ta del telefoni sull'area del 
nuovo centro direzionale che 
sul piano regolatore e anco
ra una macchia bianca tutta 
da decidere; in precario si 
stanno costruendo mostruosi 
isolati neH'estrema periferia 
a S. Cristoforo. 

E' chlaro che in tutto que
sto dl precario non vi 6 nul
la se non la legge. Nessuno 
pub Infatti raglonevolmente 
pensare che mezza Milano 
possa essere dawero abbat-
tuta solo perche' le licenze 
edilizie sono state date con 
la riserva formale che il Co
mune mantiene 1'ipotetico di-
ritto dl fare magarl del verde 
pubblico dove gia abitano, 
in precario, migliaia di per-
sonel 

Lo scandalo delle licenze in 
deroga al piano regolatore 
e scoppiato sotto la spinta 
di una tenace, instancabile 
battaglia condotta per lunghi 
anni dal comunisti e che ha 
trovato In questi ultimi tem
pi il modo di far breccia. La 

>>M I coalizione di centro - sinistra 
flSSl 6 usclta dalle elezioni del 

' j 1964 senza la maggloranza as-
: soluta. E' certo questa una 
j delle ragioni che ha impo-

dlto alia Giunta di chiedere 
la delega in materia di pia
no regolatore. Per la prima 
volta, dopo molti anni, i rap
port! tra il Comune e le im
mobiliari ridiventavano mate
ria di discusslone e decisio-
ne del Consiglio comunale. 

Nella commlsslone consilia
re per l'urbanistlca arrivft 
pochi mesl fa la proposta di 
avallare una convenzione che 
era gia stata perfezionata nel
la primavera del 1964 tra la 
Ripartizione urbanistica e i 
privati ma che non si era 
fatto in tempo a coprire con 
una delibera « dalegata » del
la Giunta precedente. I con
signer! comunali, quelli di 
maggioranza compresi, pote-
rono cosl prendere atto che 
11 Comune di Milano aveva 
consentito a trasformare un 
podere dell'ECA, segnato in 
piano regolatore come verde 
agricolo, in un quartiere di 
927 mila metri cubi edifica
bili denomtiato «Quartiere 
Madonna di Fatima m. E po-
terono anche vedere che nel
la trasformazione, sollecitata 
da un prete — certo don 
Emillo Penatti che faceva da 
tramite tra ITCA e i diver-
si speculator! interessati al-
l'affare — il Comune aveva 
agito come strumento delle 
immobiliari private. 

A queste, infatti, quando 
ancora il verde agricolo era 
di propriety dell'ECA. il Co
mune fece fare un piano di 
Iottizzazione che venne accet-
tato come c assentibile ». So
lo dopo che questa magica 
parola fu scritta in una let-
tera del gennaio 1961 del-
I'assessore Baj (un d.c. le
gale dell'Assolombarda, una 
parola che significa un plus 
valore di oltre 3 miliardi e 
mezzo), si scateno la corsa 
all'acquisto del verde agricolo 
dell'ECA. Per avere un'ldea 
delle dimensioni della specu
lazione, si pensi che don 
Penatti che aveva acquistato 
solo la parte centrale del po
dere dell'ECA pagandola 558 
mtlionl, ne vendette subito la 
quota edificabile (riservando-
si la zona su cui e gia co
struita la chiesa e sono an
cora da costrulre le attrez-
zature parrocchlali) per 1 ml-
liardo e 150 millonl. 

La commlsslone consiliare 
si riflut6 di avallare gli ac-
cordi presl nel 1964 tra la 
Ripartizione urbanistica e 
don Penatti e resto negatl-

vamente colpita dal fatto che 
le aree dell'ECA acquistate 
dai conti Panza, sia pure co-
perte da una delibera «dele-
gatan fossero gih state co-
struite «in precario» sulla 
base di 45 mila metri cubi 
per ettaro. 

Alia cosclenza — che non 
era piu dei soli comunisti 
ma che era anche dl altri 
consiglieri di maggioranza, in 
particolare del socialist! — 
che non si poteva continua-
re In una pratica ammini-
strativa basata sulla sistema-
tica violazione della legge, si 
deve se — su proposta co-
munista — la sera del 19 
gennaio, au"unanimita, il Con
siglio comunale voto un ordi-
ne del giomo che impegna-
va la Giunta a presentare 
« entro febbraio » lo stato di 
compromissione del territorio 
comunale, premessa per la 
revisione generale del piano 
regolatore. 

Febbraio e marzo passaro-
no senza che quell 'impegno 
fosse rispettato. II 20 aprlle 
i comunisti presentano una 
interpellanza al sindaco per 
chiedere che il Consiglio sia 
Informato sulla conslstenza 

dei casi di licenze edilizie 
« in precario » e sulle respon-
sabilita che hanno determi
nate o consentito un grave 
e diffuso stato di illegittimita. 

La Giunta e preoccupata. 
In una riunione straordina-
ria, tenutasi martedl scorso, 
l'assessore non e riuscito a 
sciogliere i dubbi e le per-
plessita di molti colleghi. Per 
il momento — mantenute in 
sospeso le licenze conformi 
al piano regolatore — la 
Giunta ha deciso di chiedere 
un parere tecnico all'asses-
sorato agli Ailari legali e uno 
politico alia commissione 
consiliare per l'urbanistica. 

Come nnira tutto questo? 
Nessuno certo pensa che si 
possa distniggere quanto e 
stato costruito, sia pure in 
precario, perche in deroga al 
piano regolatore. Ma nessuno 
deve pensare che sulla cit
ta-ombra, che ha fruttato mi
liardi alle immobiliari e im
posto uno sviluppo caotico 
alia citta con cost! altissiml 
per la collettivita, si possa 
impunemente passare una 
spugna per ricominciare da 
zero. Ci sono situazioni da 
sanare ma ci sono, nei pur 

scarsi limiti lasciati dalla scan-
dalosa acquiscenza degli as-
sessori d.c. verso la specu
lazione immoblliare, valorl 
da recuperare a favore del 
Comune rivedendo le conven
zioni che ancora possono es
sere riviste. 

CI sono, soprattutto, respon-
sabilita precise da individua-
re perche sia spezzato una 
volta per tutte il meccanismo 
che ha fatto di Milano un 
territorio da Far West dove, 
contro la legge e con l'alu-
to degli scerifii locali, si ac-
quisiscono privilegi poi legit-
timati da postume sanatorie. 

Andate a rileggere la rela-
zione della commissione Mar-
tuscelli sul disordine edilizio 
che ha distrutto Agrigento. 
A Milano i ruder! degli an-
tichi templi sono scrupolo-
samente custoditi nelle canti-
ne delle banche e della Ca
mera di Commercio e non ci 
sono colline che possano fra-
nare: queste e poche altre 
le sostanziall diflerenze tra si
tuazioni urbanistiche solo ap-
parentemente tanto dissimili 
che hanno avuto un'unica ma-
trice: la DC. 

Renata B o t t a r e l l i 

DALL'INVIATO 
IV 

Dl RITORNO DALLA TURCHIA, 
maggio 

II Partito comunlsta turco 
e fuori legge da oltre 40 an
ni, da sempre, e da sempre 
opera nella clandestlnita. Que
sta condizione non gll ha tol-
to la possibility di esercltnre 
la sua influenza sulle masse. 
II Partito comunlsta persegue 
da annl l'obiettlvo politico dl 
una vasta alleanza delle forzo 
democratlche turche, del la-
voratorl, Intellettuall, della 
piccola e media borghesla. Rl-
tlene giustamente che occorra 
un largo fronte per imporre 
al governl borghesl una llnea 
di coerenza neH'ambito della 
btessa democrazia borghese. 
Anche se nelle vetrlne di An
kara o Istanbul si trovano og-
gi traduzioni di Marx, Engels 
e di altri autori marxisti, e 
molto facile andare in prigio-
ne per propaganda « comunl
sta ». Nel 1935 sono stati in-
seriti nel codlce penale turco 
due articoli presl di peso dal-
l'analogo codice mussollnlano, 
il 141 e 142, concepiti in fun-
zione di stumento repressivo 
di ogni attivita politica invisa 
al governo costituito. 

L'accusa dl comunismo, 
quindi fiocca con frequenza: 
basta parlar male (e ci sono 
mille motivi per farlo) del 
regime. Ml dicono che ades-
so, in questi giorni, non vi 
sono persone in carcere, ma 
mesi fa un poeta e finito den-
tro per un libro di poesie. Al 
presidente del partito operaio, 
Mehemet All Aybar, che si 
batte molto coraggiosamente 
contro ogni minaccla alia 11-
berta, un senatore di Samsun 
(dove e'e una delle basl ame-
ricane piu important!, e dove 
dl turco esiste quindi solo la 
bandiera) ha rimproverato di 
essere un parente del grande 
poeta comunista Nazim Hik-
met. 

II partito di Aybar fe 11 piii 
battagllero ed e contro di es-
so che si sta montando, con 
pazienza, con puntate e mar-
ce indietro, una trappola gi-
gantesca. Essa va sotto 11 no
me dl «legge per i diritti e 
le liberta fondamentali». Ne 
abbiamo gia accennato: ripe-
tlamo che, a parte il ridicolo 
gioco «a nascondino » (la leg
ge e'e o non c'fe? E" gia pron-
ta o quella che circola e una 
« sonda »?) la necesslta per il 
governo di imbavagliare l'op-
posizione operaia e della si
nistra del partito repubblica-
no popolare si fa sempre piii 
acuta. A rendere le cose an
cora piu complicate per il 
governo e'e, da tre mesi, un 
altro fatto: la costituzione di 
un nuovo sindacato, il Disk, 
che ha afiinita ideologiche con 
il partito operaio e che quin
di si presenta nella marea dei 
sindacati turchl come una for-
za ideale. (Ho detto marea 
di sindacati: sono infatti po-
co meno di 1000 e quindi e 
comprensibile che la loro for-
za dl contrattazione sia mol
to debole). 

II Partito operaio sul ter-
reno deH'antimperialismo tro-
va numerosi consensi, anche 
se non si concretizzano in 
un'azione politica comune, in 
altre formazioni politiche, in 

certi amblentl dell'esercito. 
Su quello della politica In
terna, salvo per la riforma 
agraria che oggi anche il par
tito repubbllcano propugna, 
e piu Isolato. E' 11 primo 
partito socialista che abbia 
in Turchia la facolta di agire 
alia luce del sole. E' nato nel 
1961, dopo relumnazione del 
regime di Menderes; ha 14 de-
putatl e un senatore. E' po-
co piii di una goccia d'acqua, 
ma gll osservatorl occldentall 
dl Ankara ritengono che la 
vera sorpresa delle elezioni 
del '65 non sia stata tanto 
raflermazione del partito del
la Giustizia, quanto quella del 
partito operaio. Naturalmente 
per questi osservatorl, come 
per 11 governo turco, 11 parti
to operaio e da conslderarsl 
una formazlone « criptocomu-
nista», anche se a entrambi 
e evidente la strumentalizza-
zione di questa interpreta-
zione. 

Latitondo 
Uno del deputati piu not!, 

oggi, del partito, e Cetin Al-
tan. Sono stato a trovarlo nel
la sua casa dl Ankara. Nel 
grande soggiorno. ttpico dello 
case turche, abbiamo avuto 
un paio d'ore dl conversazio
ne. Non gll ho posto doman-
de precise: ho voluto che 
fosse lul a dirml le cose che 
gll sembravano piu Importan-
ti per farmi capire il Paese 
e la situazione in cui versa. 
Sapevo, prima di andare a 
trovarlo che Cetln Altan ri
schia 150 annl di priglone per 
una serle di « reatl» pollllcl 
(fra cui, owiamente, la pro
paganda comunista perche ha 
parlato dl classi). Contro di 
lui e in corso una manovra 
tendente a togliergll l'immu-
nitii pari amen tare e qutndl 
a lasciare via libera all'in-
crlminazione. Pub darsl che 
il Parlamento non decidera di 
togliere ad Altan l'immuni-
ta (e successo, ml dicono, 
una sola volta) ma e anche 
possibile il contrario, in un 
momento di accentuata lotta 
politica, in un momento in 
cui 11 governo assume nuovi 
gravi impegni milltari con gli 
americani e amerebbe sentlr-
si meno critlcato. 

— Ogni bambino turco che 
nasce — mi dice Cetln Altan 
— ha gia un debito di 25 
mila lire turche. 

Altan e seduto dl fronte a 
me. Parla con grande vivaci-
ta, in buon francese. Deve 
essere sui 40 anni, ma ha 1 
capelli e ! baffi pepe e sale. 
Mi offre un whisky ma lui 
non beve. 

— Lei — mi dice poco do
po — sa gia, penso, quali 
sono gli stipend! e 1 salari da 
noi e avra visto, da turlsta, 
alcuni prezzt. 

(Li ho visti: una forma di 
pane 80 centesimi, una tele-
fonata una lira, un chilo di 
arance da 1,40 a 2 lire, un 
pacchetto di sigarette forti 
1,25, una corsa in filobus 50 
centesimi, un caffe turco 80 
centesimi. Per 1 salari: 300-350 
lire turche mensill un Impie-
gato, sulle 300 un operaio. 
circa 600 un edile — ma sta 
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DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA, maggio 

Afolfe specialUzaztonl e a 
ditersi livelli culturali: que
sta una delle carattertstiche 
piii interessanti dell'editoria 
della Repubblica democratlca 
tedesca, riscontrabile concre-
tamente nella mostra aperta 
in questi giorni a Bologna e 
dedtcata in particolare al libro 
tecnico e scientiftco. Si tratta 
di non piii di un mig'iaio di 
volumi, distribuiti perd in 12 
sezioni. ognuna delle quali pre-
aenta testi e opere indicative 
di una produzione estrema-
mente qualtficata nei piu ran 
campi: dalla fistca. alle scien-
ze naturali, alia matematica, 
alia musica. ai Ubri d'arte, al
ia narratira fino at Ubrt per 
ragazzi. 

Complesstramente ogni an
no nella RDT. le varie case 
editrtci, mettono in vendita 
piii di 5 500 titoli, una media 
mantenuta anche per il 1967 
come appare dai programmi 
delle diverse case. E' interes
sante notare come tra questa 
vastissima produzione, occupt 
un posto di primo piano quel
la riserrata alia ricerca e at
tivita scientifica a lircllo urn-
versitano. Per I'anno in cor
so e annunciata infatti, solo 

in questo campo. una produ
zione di oltre 400 titoli di cut 
ptii di 300 alia prima ediztonc 
La mostra bolognese offre da 
questo punto di rtsta una lar-
ga rassegna, tra I'altro un te
sta di fisica tcorica in sette 
rolumt ed un altro di chi-
mica tnorganica, adottati in 
numerose umver*:ta anche del
ta Ger mania Occident ale Sel
la ricca gamma di testi di ma
tematica. cltra spectahzzazione 
w cui si disttr.guono alcune 
case editrici della RDT, st ta 
notare una * Piccola enciclope 
dia di matematica ». nccamen-
te tllustrata. e abbastanza umca 
nel suo gencre Coneepita per 
avviare aVo studio delle mate-
matiche anche chi abbia solo 
alcune bast elementan, questa 
enciclopedia ha tiKcato le K/'J 
mila copic solo con la prima 
edizione ed e stata largamente 
diffusa anche in numerosi Pae-
st stramen. dalla Francui. al-
I'lnghiltcrra, at Paesi scandt 
nan. 

Altri due best-sellers si ri-
trovano m campi completa 
mente opposti: tl primo e un 
diztonario di ftlosolia che ha 
avuto un fortissimo successo, 
I'altro un dizionario dello 
sport. Quest'ultimo I un tcsto 
unico al mondo nel suo gene-
re, compilato parallelamente 
in 7 hngue (tra I'altro anche 
in italtano), conta oltre mille 
pagine e ti propone di offrire 

nozioni ed elcmenti dl forma-
zione complementare nella spe-
ciulizzazlone sportiva. 

IM ri *t am pa dei classici an-
tichi e modernt, curatt in edi-
ziom annotate da famosi spe-
r:a7j«./;, »' un'altra delle atttii-
ta che del roto rientra nelle 
lunahe traduwnt dell'editoria 
tedesca E la mn<tra di Bo
logna r.c offre itn'ampia ras-
segna Bei'.i^umi unche i libri 
d arte tm cui uno splendido 
Ktlume * Alia corte del Gran 
Mognl k :llustrato da delicate 
riprodiiziom a colon jotogran-
che delle far?o*c pnrccllane di 
Dmlmqer artista dt corte del 
re di Sa\^o\ia nel IT'IO 

Cuno'a ed originate, inline. 
una serie dt io'\mt rfj stnna 
della rrib^icn dei van popoli 
rtco^tr'jita attrarerso dipmti. 
affreschi e sculture delle di
verse cinlta eqiziana. etrusca. 
areca e cost i;a Se sono usci 
ti oia cinque grandi volumi ri-
ieaati /ton rfi lusso. li chta-
meremmo not. per la teste e-
ditonale e per il pregto dei 
tcstt che co^tano non piu di 
5 mial lire luno 

Questo dei prezzi del re 
sto e un altro dei pregi che 
la mostra pcrmette di apprez-
zare IM media infatti e mol
to bassa. Basti pensare alio-
pera completa di Goethe che 
st va pubblicando e che non 
su pera le mille lire a volume. 

I. a. 
La copertina di wn volume dl storia della musica dedl 
cato a Johann Sebastian Bach. Nonostante la 
gante, questi volumi costeno relattvamente poco. 

•este ele- J 

fermo divers! mesl al'anno —; 
150 un bracciante — violno 
ai centri, nell'lnterno del Pae
se 00). i 

— «II nostro 6 un Paeso 
tragicamente arret rato — dice 
Altan — eppure si e scelta la 
via capitalistica, si lasna pe-
netnire il capitals straniero P 
ci si lascia sfrutture. Ataturk 
aveva agito ben divprsamentp. 
Noi abbiamo grandi risorse 
naturali, a cominciure dal pe-
troho. La nostra terra 6 fer
tile, ma e In niano ai latifon-
disti. E" indlspensablle passa
re dalla colt ura estenslva a 
quella intensiva: questo per 
una raglone in primo luogo 
di sopravvivenza. Noi, lei lo 
sapra, numpntiamo di nume-
ro con una rapidith prpoccu-

fiante: poco meno di un nu-
ione all'anno. Co, sempllce-

mente, 11 problema di sfama-
re la gente. Ecco perche. per 
il nostro partito, la riforma 
agraria e il momento fonda-
mentale, oggi. Solo con la ri
forma ngrnria si potra mo-
diflcare alia radice la situa
zione produttiva, sociale, tima-, 
na, pslcologlca delle nostro 
campagne. Lei sa cho ancor, 
oggi il padrone e arbitro dei 
voti dei suoi braccianti. Egli 
dice: se uscira un voto per 
il partito operaio da questo 
villagglo, lo lo vendero e nun 
so che cosa vi potra capita-
re; se riesco a sapere da qua
le casa b uscito quel voto, io 
la butterb giu con il trattore. 
Al padrone e sempre afllanca-
ta l'opera del clero, fiuiati-
camente reazionario. Impossi-
bile per vol capire fino a che 
punto lo sia. Tutti 1 provvo-
dimentl presi da Ataturk, che 
anche qui aveva visto bene. 
non sono ancora sufficient i a 
rldurre all'lmpotenza Ia male-
fica opera del clero musul-
mano che Induce 1 contadini 
a patire tutto, perche tutto 
viene da Allah ». 

I giovani 
II tema religioso viene ab-

bandonato rapidamente; a Ce
tin Altan sta piii a cuore quel
lo economico. SI muove sul
la poltrona. Alle sue spalle. 
su un lungo tavolo, sta una 
notevole attrezzatura per fo-
tografo. 

— D'altra parte 11 nostro e 
un popolo dl glovanl: e un 
record: la meta della nostra 
popolazione e sotto i diciotto 
anni, il 30 per cento ha me
no di 10 anni. II problema e 
di istruirli, dargli una specia-
lizzazione. Noi abbiamo poco 
piii di un milione di operai. 
ma non abbiamo tecnici. II 
nostro Paese e associato alia 
CEE da tre annl, ma flnche 
cerchiamo di esportare le noc-
clole e non allarghiamo la 
gamma dei prodottl non usci-
remo da questo baratro. L'aiu-
to finanziario degli alleati e 
sempre fortemente interessa-
to: uno stablllmento che coste-
rebbe un mlliardo ne viene a 
costare due o anche piii per
che chi da 11 prestlto lo con-
diziona aH'imposizione dl Im-
prenditori suoi e questi im-
pongono i prezzi che voglio-
no ». Quindi, non solo si paga 
l'interesse sul prestito, ma 
uno scotto salato sugll stessi 
prezzi. 

Non e che Cetin Altan e 
il suo partito perseguano il 
fine politico di un regime au-
tarchico: sarebbe la follia. 
Quello che chiedono e una 
svolta radlcale neU'indirizzo 
politico ed economico del go
verno. 

— Da noi la politica e fat-
ta dalle personalita: prima 
Ataturk, poi Inonu, poi Men
deres. ora Demirel. Noi pen-
siamo che debba essere di-
verso e per questo siamo con
tent! di vedere sorgere in Tur
chia una classe politica, che 
potra un domani soppiantare 
quella militare, e di assistere 
a un ancor timido svegllar-
si delle cosclenze dei lavora-
tori. C'e un enorme lavoro da 
fare. La borghesla ha frazio-
nato le orgamzzazioni sociali, 
sindacali dei lavoratori. La 
stessa classe operaia, pure 
abbastanza forte, e ripartlta 
in piccoli nuclei, in piccole 
fabbriche. Ma se cl guardia-
mo alle spalle, dieci anni fa, 
la situazione era molto peg-
giore. Esiste una lentissima 
marcia verso una presa di 
coscienza di classe dei lavo-
raton turchl. Abbiamo avuto 
degli scioperi cosl ben orga-
mzzati da far bene sperare ». 

Si accorge che guardo fuo
ri dall'ampia finestra, verso 
Ankara che sta in basso e 
verso le colline lontane, color 
crosta di pane. 

— Credo di capire che il 
mio Paese vi piace — dice con 
gh occhi accesi quest'uomo 
che rischia 150 anni di pri-
gione perche vuol cambiar fac-
cia alia sua terra. 

— Spero di tornare e di 
poter vedere di piii, capire 
di piii — gli rispondo. 

Ricominciamo a parlare. Ora 
il discorso e sulla mancanza 
di f apitale aecumulato e sul 
conseguente ricorso a quello 
straniero. E* un circolo chiu
so che non si spezzera se non 
mutando radicalmente l'indi-
nzzo e le strutture economi-
co-pohtiche attuali. Nella si
tuazione presente i rimedi 
sembrano essere: riforma 
agraria, rivitalizzazlone dell'in-
tero settore economico di 
Stato (le nazionalizzazioni di 
Ataturk sono stati fatti poll-
tici importanti) ricerca di 
sbocchi nuovi per il commer
cio estero. 

Luciano Caccia 
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