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Industrial! «///umi/w/»» e no 

Campano 
sulle «fragili» 

strutture 
Gli industrial pagano 

per tutu? Angelo Costa, pre-
sidente della Confindustria, 
lo ha dichiarato esplicita-
mente sia alia televisione 
che nel corso di interviste 
giornalistiche. Al Corriere 
delta Sera, per esempio, ha 
detto che l'industna finisce 
«sempre per essere vitti-
ma della sua fama di dina-
mismo». Ed ha spiegato: 
« Settore avanzato ed intra-
prendente, da essa si recla-
ma che compensi con i suoi 
guadagni di produttivitd le 
debolezze, le fragilita, le 
mefflcieme degli altri setto-
ri- dalle contrarieta orto-
jrutticole alle delusioni del-
ledilizia popolare, alia poi-
verizzazione del commer-
cio. all'aumento delle tarif
fs ferroviarie e tranviarie e 
cost via ». 

II vecchio e « straccione » 
capitalismo nostrano si sta 
facendo — sia pure in ritar-
do rispetto alle profezie — 
neocapitalista? Anche ll 
presidente della Confindu
stria, dunque, ha innalzato 
la bandiera delle riforme? 

II movimento rivendicati-
vo in atto attorno ad obiet-
tivi precisi di riforma sta 
stimolando la riflessione su 
questa malandata Italia 
torse piu e meglio di tanti 
dotti discorsi. Fino a quan-
do la polemica sulle cause 
strutturali d e l l e disgrazie 
nazionali e rimasta dentro 
I confini della denuncia — 
magari aspra m a sempre e 
solo denuncia — sono stati 
m molt i a nspondere con 
una alzata di spalle. Ades-
so pero che, grazie all'uni-
ta. la denuncia si e trasfor-
mata in contestazione pun-
tuale di massa, cominciano 
ad afliorare, con sempre 
maggiore insistenza, anche 
nelle parole e negli scritti 
dei grandi padroni e di chi 
li rappresenta, le ammissio-
ni piu straordinarie. II 
grande padronato, insom
nia, na cominciato a pren-
dere le distanze da questa 
Italia che va a pezzi. Non 
si riconosce piu in essa? 

Ragioniamoci un po* so-
pra perche altrimenti in 
questa gran confusione, 
molti rischiano di non ca-
pirci piu nulla e magari, al
ia fine, arrivano, anche per 
questa strada insolita, a 
pensare che se gli industria-
li nfiutano di accogliere le 
richieste dei sindacati, un 
po' di ragione, suvvia, ce 
l'hanno anche loro: sono 
delle vittime, come gli ope-
rai, gli impiegati, i tecnici 
che manifestano in quest i 
giorni nelie strade. Padroni 
e lavoratori, allora, nella 
stessa barca sballottata dal
le ingiustizie? 

Vediamo. Forse piii di 
lunghi discorsi serve consi-
derare l'impegno di alcuni 
grossi personaggi del mon-
do imprenditoriale. Intanto 
— diciamolo subito — e ve-
ro che le strutture econo-
miche e sociali del Faese 
sono fragili, anzi « fragilis-
s ime» . L'agricoltura, per 
esempio, e in uno stato di-
sastroso. La organizzazione 
produttiva e modesta. I co
st I altissimi. I contadini, 
che rappresentano 1'ossatu. 
ra della nostra agricoltura, 
rontano poco o niente sem-
pra: debbano comprare o 
vendere. II contadino debo-
le cost a caro anche ai lavo
ratori rhe acquistano 1 pro-
dot ti ad un prezzo che e 
doppio o triplo di quello 
che dovrebbe essere. 

A questa fragile struttura 
si e nferito Costa? Pare di 
M. Ma perche lamentarse-
ne? La FIAT ha venduto nel 
19fiB piii di 26.000 trattori 
in Italia, Un record che su-
scita l'invidia dei concor-
renti. E naturalmente li ha 
venduti al prezzo che ha vo-
luto. Chi potrebbe d'altra 
parte rontestare i prezzi 
della FIAT? II grande com-
plesso tonnese ha pensato 
di garantirsi per l'eterni-
ta dalla concorrenza nel
le campagne. affidando al
ia Federconsorzi l'esclusiva 
della vendita. II contadino 
e senza capitali, il reddito 
e modesto, l'avvenire sem
pre piu incerto. Ha biso-
gno di un trattore? Sem-
plice: si rivolge alia Feder
consorzi e l'affare e fatto. 
Alle condizioni, si capisce, 
della FIAT. Motore FIAT, 
gomme Pirelli. 

Ma i contadini hanno bi-
sogno anche dei concimi. 
C'e allora la Montedison 
che ci pensa. I fertilizzanti 
li monopolizza lei. Un al-
tro passaggio obbligato a 
prezzi « obbligati ». L'ANIC 
avrebbe potuto introdurre 
un discorso nuovo ma an
che l'azienda pubblica, do-
po una breve sortita, ha 
ripiegato precipitosamente 

Gianni Agnalli, uno dagli « illu-
minati >. 

accordandosi con la Mon
tedison. Preferendo ai ri-
schi della concorrenza, il 
facile pascolo del profitto 
di monopolio. 

E chi troviamo nella 
Montedison? Ancora Agnel
li e Pirelli ( in qualita di 
consiglieri): cioe gli espo-
nenti piii autorevoli della 
nuova leva confindustriale, 
i cosiddetti «giovani leo-
n i » . 

Un caso? St raordinaria 
coincidenza? Ma no, e la 
regola! Quando il contadi
no vende, trova sul suo 
cammino gli stessi perso
naggi. Per lo zucchero e 
tutti gli altri prodotti la-
vorati daH'industria, si 
passa sotto le forche cau-
dine di Attilio Monti, An
gelo Costa, Cirio, Marzotto, 
ecc. Altro che il pianto sul
le « fragili e inefficient! » 
strutture. II grande capita-
le ha approfittato di tanta 
« fragilita » per accumulare 
enormi e facili profitti: 
vendendo, acquistando e 
rivendendo. Anche la cate
na dei supermercati si e 
sviiuppata non per avviare 
un discorso moderno e di 
convenienza per il consu-
matore ma sulla « polveriz-
zazione del commercio» , 
utilizzando le possibility 
che alia speculazione offro-
no strutture commerciali 
deboli. 

Lo stesso vale per l'edi-
lizia. II disordine che re-
gna in questo settore ha 
favorito le piii incredibili 
speculazioni. Tutti i tenta-
tivi che sono stati fatti per 
mettere fine agli scandali 
— sono crollate persino 
montagne rosicchiate dagli 
speculatori — non hanno 

sortito alcun risultato. Per 
colpa di chi? Ma degli 
stessi personaggi che, forti 
del capitale e della prote-
zione politic* della destra 
(democristiani in testa), 
hanno, attraverso le loro 
immobiliari, f a t t o man 
bassa nelle citta. 

Basta leggersi la scheda 
economica dello stesso pre
sidente della Confindustria 
per rendersi conto di que
sto intreccio di interessi. 
Presidente della Bemberg. 
dell*Ente bacini, delle Fi-
lande e Tessitura Costa, 
della Tessitura di A] bate, 
dellUnione Immobiliare 
Finanziaria, della Banca 
d'America e d'ltalia; vice 
presidente della Pirelli; am-
ministratore delegato del 
Cotonificio G. Oliva e del 
Cotonificio Alta Italia; con-
sigliere del Cotonificio Can-
toni. del Credito Italiano, 
d e 11' Italia Assicurazioni, 
della Romana Zuccheri; 
della SEAT Elenchi ufficia-
li degli abbonati al telefo-
no. della Sicilvetro, delle 
Tessiture seriche Berna-
sconi. dell'Unione Mediter-
ranea di Sicurta, della Ver-
rina. E chiediamo scusa 
per tutte le omissioni. Ne 
vien fuori, pero, con chia-
rezza che non c'e italiano 
il quale non paghi ogni 
giorno il suo bravo pedag-
gio a Costa: quando com-
pra lo zucchero, paga I'af-
fitto, acquista l'auto, fa la 
assicurazione, si v e s t e , 
rompe un vetro e, persino, 
cerca un numero di telefo-
no sugli elenchi. 

Ma questa non e solo l'l-
talia del presidente delta 
Confindustria. E' anche l'I-
talia di Agnelli, Pirelli, 
Piaggio, Monti, Marzotto e 
di tutti gli altri capitani 
d'industria che — «illumi-
nati » o no, paleoeapitalisti 
o neo — hanno imparato a 
fare i soldi soprattutto — ; 
e non solo da adesso — ! 
sulle « fragili » strutture 
del Paese. E\ in fondo, il 
vizio d'origine del capitali
smo nostrano che si e co-
struito — proprio per 
sfruttare con comodo (fuo
ri dalla possibile concor
renza delle nuove leve in
dustrial! >. i facili pascoli 
della speculazione — una 
struttura burocratica a sua 
immagine e somiglianza. 
Una macchina complicata, 
difficile, asmatica, e vero, 
ma non impossibile per i 
grandi «big» dell'industria 
e della finanza che ne han
no in mano le chiavi. 

Contro questa Italia si 
stanno appunto battendo 
milioni di lavoratori, uniti 
piii che mai anche al di la 
delle differenze ideologiche. 

Orazio Pizzigoni 

L'impetuoso sviluppo edilizio nel secondo dopoguom 

II 55% dei bulgari vivono 
in case di nuova costruzione 
L'immenso sforzo compiuto dal potere popolare per dure unabitasione civile a cittadini che erano costretti ad abitare 
costruzioni di rami e d'argilta - II sovruffollumento* tuttaria, e ancora alto, anche a causa deWaccelerala urbanissaaione 
Dai primi frettolosi «quartieri-caserma» alle moderne zone residenziali - I programmi e le difficolta per il futuro 

DAL CORRISPONDENTE 
SOFIA, ottobre 

II 55 \. della popolazione 
bulgara vive in ca&e di nuo
va costruzione. E' un dato 
che vale ugualmente per la 
citta e per la campagna — 
con la differenza di qualche 
centesimo di punto — e acqui
sta tut to il suo significato se 
si tiene conto che e stato con-
seguito in un Paese dove, pa-
rallelamente, s'e realizzata una 
gigantesca industrializzazione, 
la cotnpleta modemizzazione 
deiragricoltura, rintroduzione 
di un sistema sanitario tra i 
piii completi e modemi. la 
moltiplicazione del numero 
delle scuole, student i e mse-
gnanti. 

II problema delle abitazio-
ni si e presentato dopo la 

guerra (ricostrurione a par
te > con un doppio aspetto: 
quello di far fronte. nelle cit
ta, al fenomeno dell'inurba 
menU> (la popolazione di So 
fia, per esempio, e passata 
da 200 a 800 mila persone) p 
di costruire vere case nelle 
campagne. dove la maggioran-
za delle costruzioni era in 
gratieci di rami d'albero mto-
nacati di argilla. 

Ci sono non pochi paesi 
oggi, in Bulgaria, dove sareb-
be inutile cercare la parte 
vecchia o comunque qualche 
cosa di quello che esisteva 
prima. Tutto e nuovo, Del 
vecchio villaggio e rimasto 
proprio soltanto il nome. Ma 
anche questa trasformazione 
si e accompagnata a un di-
spendio di mezzi pd energie 
assai superiore a quanto sa-

rebbe costato in un Paese 
piu avanzato. Le * infrastntt-
ture » qui. non hanno domto 
semplicemente essere rimoder-
nate o ampliate in ragione 
dello sviluppo edilizio. L'ac-
qua. la corrente elettnea, le 
canali2zazioni semplicemente 
non esistevano. 

In compenso non esisteva 
no neppure mteressi, ne in 
campagna ne m citta, contra-
stanti con le esigenze gene
ral 1. II grosso problema del
le abitazioni ha jx>tutt> esse
re affrontato globalmente. m-
serendosi nella scahi della 
prionta, al pos,to e con i mez 
zi che gli rLsultarono asse-
gnati dal progrediro dialptti-
co di un processo armonico 
e razionale. 

Ai punti cardme della tni 
sformazione e dello sviluppo 

edilizio sono venuti. in que
sto processo. piazzandosi 1 
comuni, e via via le aziende, 
enti van e privati cittadini, 
in un quadro di attivita che 
le istanze centrali hanno con-
trollato. finanziato. sov^eniio-
nato. secondo i casi Lo svi
luppo lndustrtale. realizzando-
si non soltanto m alcuni « po
ll », ma in modo diffuso su 
tutta la superficie del Paese. 
e lu stessa trasformazione dei
ragricoltura. con la meccaniz-
zazione delle campagne e il 
sorgere di stabilimenti di tra
sformazione mdustnale dei 
prodotti in seno alle coope-
tive anncole. hanno in buona 
misura ppneralizzato la na-
tura dei problem! e facilitato 
sia il coordinamento delle so-
lu/ioni che la romprensione 
del pro^etti di maggiore por-

Vacchjo • nuove e v«rck * Sofia « 25 »nni d«po * . Ancora n*l 1957 I* eat« a du« piani arano il 90,5°» e toltanio it 2,5°o luparava 
i quattro piani. Gtj albtri c'arano da i«mpra ma la citta ha mutato vol to *ania tacrificarna nappur* uno 

tata in visioni piii ampie di 
quelle locali. Per questa via 
e anzi fin d'ora visibile co
me almeno i piu negativi 
aspetti della differenza tra cit
ta e campagna incormncino a 
scomparire. 

Nelle grandi citta — citere-
mo l'esempio di Sofia — il 
problema delle abitazioni e 
stato aflrontato principalmen-
te con la costruzione di com-
plessi residenziali in zone, piu 
o meno periferiche, non rag-
giunte prima dallo sviluppo 
edilizio. Alcuni di questi com-
plessi, realizzati a tempi di 
record e con il sistema indu-
stnale, si sono ritrovati un 
poco con l'aspetto di alveari 
o di citta caserme, d'altronde 
tanto comune ai «quartien 
popolan » di nuova costruzio
ne nelle nostre citta. Lo spa-
zio per il verde e per i gio-
chi del raeazzi vi e comun
que sempre abbondante. Altri 
invece — e sono i piii — si 
compongono di edifici di strut
tura architettonica differente 
e utilizzano opportunamente 
l'alberatura che e una delle 
fortune della Bulgaria. 

A Sofia, a part ire dal 1957, 
sono sorti sei di questi com-
plessi. L'ultimo, il complesso 
« Iskar», che conta oggi 40 
mila abitanti. e stato mau-
gurato lo scorso anno e si 
presenta ancora difettoso di 
servizi e di collegamenti. 
Quelli costruiti per primi. co
me il a Lenin » e il « Zapa-
den Park», hanno oggi un 
aspetto molto confortevole, so
no serviti di bar, ristoranti, 
ambulatori, scuole, nidi d'in-
fanzia. rinema, casa della cul-
tura, ecc. e sono ottimamen-
te collegati al centro cittadi-
no. Ce ne sono ora un set-
timo m costruzione e un ot-
tavo. per 140.000 abitanti, in 
progettazione. 

II criterio base cui s'mfor-
mano la costruzione e l'asse-
gnazione di questi alloggi e 
che ad ogni persona debbano 
toccare 'JS metri quadrati di 
spa/io, comprendendo i ser-
vi7i. Una famiRlia di quattro 
persone avra dunque un al-
loggio di 100 metri quadrati, 
ma non e impossibile ottene-
re uno spazio maggiore avan 
/ando eiigenze professional! o 
una prospettiva di ampiia-
mento della famiglia e pagan-
do, per lo spazio in piii. un 
affitto masgtorato. Gli affitti 
sono fissati sulla base di 19 
centesimi di lev al metro qua 
drato di « spazio netto », cioe 
senza I servizi Un apparta-
mento per tre persone (di 75 
metri quadrati in totalel ver 
rebbe a contare 45 metri di 
spazio hbero e costerebbe 
pen'io H leva e 55 centesimi 
CJ730 lirot al mese: il B".i cir
ca di un snlarm, che rara-
mente v l'linicu in famiglia. 
(Jli appartamenti sono con-
iortevuli, con impianti m«»-
derni, l servi/i <compresa hi 
cufina) completamente attre/-

j /ati e il riscaldamento iter 
1 niosifoni. acqua corrente, ba 
{ sno e docciai tornito dalla 
j cenirale cittadma 
! Naturalmente non vengono 
i costruiti soltanto questi com 

II convegno sulla difesa della citta si conclude senza idee e senza proposte 

COME E CON CHI SALVARE VENEZIA? 
Uavanti alia inettitudiiie <jovtirnati>a v airarrorriinirnlo clrl rapitalr vhv prrfrrisrt' la^'ian* lutto roin\ \ biso-
gmi porsi il prohlrma delPiiitervrnto della Hassc oprraia n<klla ^rslionr drlla pro<j[raiiiiiiata rinasrila \rnrziaiui 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 19 ottcbre 

II smdaco di Venczi^, 1'an-
ziano ingegner Giovanni Fa-
varetto Fisca, fisico massic-
cio da personaggio goldoma-
no. viene descntto come un 
ottimista. un uomo che UP-
see a vedere solo l'aspetto 
mighore delle cose, tenden-
zialmente portato a (oncilm-
re tutto. persino jjh oppost!. 
A lui spettava il compito di 
< one hide re con un bre\e di-
s.-orso il convegno interna-
zionale sul « jjrobleina di \*e-
nt'7:a» II «.uo disi orso u-
vrebbe dovuto costuuire non 
solo una sintesi. ma una m-
dici/ione dele Imee di ten 
den/a emerge al <onvpj>no. 
nelle quail l'Amministrazione 
comunaie rmene di ldentiti-
carsi. Questo era anzi il mi-
nuno che ci si potesse attcn-
dere, in mancanza di un do 
cumento ftnale che gli orga-
nizzaton non si sono scntiti 
di presentare, forse nel timo-
re di una veriflca dei consen-
si e delle opposizioni che a-
vrebbe incontrato. 

Malgrado la meritoria fa
ma che lo precede, lingegner 
Favaretto Fisca e riuscito a 
sorprendere, anzi a sbalordi-
re. Gia ieri abbiamo accen-
nato ai contrast! di fondo e-
mersi neH'ambito stesso del
le forze di govemo della cit
ta (la Giunta comunale, I'Am-
ministrazione provinciale, il 
Comorzio per lo sviluppo e 
conomico della provincia) sui 

problem) del rilancio econo 
mico-sociale di Venezia. Sta-
mane, m sede di discussione 
generate, rontrapposi/ioni a-
perte e violente hanno inve 
stito tutte le questioni: dal 
nsanamento urbanistico all'al-
terazione del regime lagunare, 
dal modo come procedono gli 
studi del « comitatone » go-
vernativo ai singoli interven-
ti che vengono pnipostl. F.b 
bene, alia hr«k il sinaaco se 
ne e uscito sostenendo che. 
grazip al convegno « il nodo 
cent rale delle soluzioni e or-
mai unanimemente delinea 
to » Ed ha poi ribadito- «Da 
questa unammita dobbiamo 
part ire per la nsoluzione dei 
problemi che ci attendono». 

Lna fittizia 
unanimita 

Ma di quale mai « unanimi
ta » puo parlare il sindaco. se 
le divisioni e le contrapposi-
zioni muovono sin dalle pre-
messe, invest ono la stessa 
sua affermazione, secondo la 
quale «la difesa flsica della 
citta, insieme con la rutela 
dell'ambiente storico ed arti
st ico, sono il fondamento 
prioritario e condizionante di 
ogni successive scelta di ti-
po urbanistico e di svilup
po?*. 

E* inutile nasconderselo, ci 
sono forte «d lntertsii che 

perlino del.a «difesa fisn-a 
della citta » se ne mlischiano. 
se questa puo mtaccare l'a 
reu dei loro profitti, limit.ire 
o ndurre la slera del ioro 
potere Proprio stamane e 
stat.i duramenie ricordata 
un.i dtcmarazione del pre*.. 
denie de^.i liidtistriaii \ene 
/jam, che defimscp « sahatay 
jjio delle pietre » la tutela del 
patnmotiio architettonico di 
Venezia. e .o (onsidpra un 
« discorso troppo i>esante pet 
lo scotto che si de\e pag.ire >. 

Si spiecit ( osi I opposi/ione 
a quaisiasi idea di vincolo 
paesaggistico. o anche i! cmi 
co pprspverare nel pompan 
gio di miliardi di metri cubi 
d'acqua nellp aree clella terra 
ferma. giacrhe questo e u mo 
do piu economico, ad esem 
pio, per rifomire d'acqua le 
grandi Industrie di Porto 
Marjshera. Alia faccia degli 
studi, dei risultati scientifici 
ormai indiscutibtli, secondo i 
quali quevto pompaggio e la 
causa maggiore dello sprofon-
damento del suolo, che costi-
tuUce la minama piii tre-
menda alia soprawivpnza di 
Venezia. 

« Tutela dell'ambiente stori
co ed artistico »"> In un dram-
matico e appassionato inter-
vent o, e stato denunciato al 
convegno che l'inquinamento 
atmosferico provocato dai 
gas liberati dalle Industrie di 
Porto Marghera — non sog-
gette ad alcun vero control-
lo igiemco — ha aggravato in 

on*--*:; anni m nn*.ura forse 
irrep. irabile. il fenomeno di 
« oerdita de l l ' immagine », di 
ci>iiiisione e ai i tentica d i s t ru 
/ lone delle teie. delle scul tu 
i< . dei irejii, delle tacc ia te 
d i e < os t iu i iseono 1'inpstinia 
b.,c pa t r imonio d 'a r te e di 
i n tur.i ill Venc/ ia 

\A> amani 
sulla citta » 

I ,i L;i.ind( s))eculaziooc crh 
h/i.i si Ma impadronendo del 
la citta Vengono compratipa-
la//i a blocclu. per procede-
re u testnuri di facciata ed 
a uravissime manomissioni 
delle strutture interne, JMT 
tealu/ate un'edili/ia puramen-
te s|X'culativa Quale unani
mita, quale conciliazione e pos-
sibile fra una proposta di leg-
^e come quella preparata (e 
difesa al convegno! dal mi-
nistro Ferrari Aggradi, e non 
diciamo le indlcazioni soste-
nute nel suo intervento dal 
compagno Giuseppe Oolinelli, 
segretano della federazione 
del Pf'I, ma nella medesima 
relazione dell'assessore De Mi-
chelis' 

II govemo si propone di 
mettere alcune decine di mi
liardi a disposizione dei « pro-
prietari di immobili» vene-
ziani, che vogliano restaurarli. 
In tal modo, si incoraggia 
l'arrembaggio dei grandi grup-
pi finanziari privati, che stan
no gia accaparrandosi palazzi 

in rovina e i)io( i hi di alii 
la/ ioni taii '-centi, j>er t ras lo i 
inarh con l soldi dello s t a t o 
in s(.(Ii di rappiescntan/ i i n 
in rt-siden/e Mirisliche 

ftisiiltiiio lo s))n|)olanieiit(i 
di \ 'c i ie / ia . Inn^i ci.il ndui*.i. 
ne \ e i i e b h e esaspe ia to l a re 
lii/lulie della (.mrita I I I I I I H I M I ' 
I i n e i c l 'esi^en/a di )>lo<(aie 
I esiiflo delle t o r / e piu \ in 
se si Wlole sjihiiK 1 • I piospM 
llU( di una rinasc il.i ei mi. > 
mica di Vene/ia. rnet id ica 
una d u e / l o n e pubnlica del 
l 'o|)erii/ione di iMilllilllciiiii 
se *,| \ Hole lllipi dire la s|i" 
cu la / ione e la | ie\ Ha/lone del 
p r e / / i 

I 'D con t r a s t s i rnduc ib i le »• 
emerso e ^ia ieri l a b b i a 
llio posti) in eviden/a ( l i r a 
le sceltc ecoiKimiche (li ton 
do. le s t ru r tu re portant i < he 
debbono ass icurare il rilancio 
di Vene/ia 1,'attacco condot to 
contro l primi accenni di re 
visione di un'antica subordi 
nazione agli mdirizzi dei gmp 
pi monopolistici insediati a 
Porto Marghera, accenni con-
tenuti nella relazione della 
Giunta, non poteva essere piu 
brutale. Ed e avvenuto. non 
lo si dimentichi, da esponen-
ti del centro sinistra medc-
simo 

II « polo » di Porto Marghp-
ra non si twea. Le lmee di 
sviluppo dell'industria petrol-
chimica in.sediata.si ai bordi 
della laguna con la pr°poten-
za di un fenomeno « natu ra
le » (ma grazie a centinaia 
di miliardi di investment I 
pubblici) debbono restare in 

t.itle anche se ques to t ipo 
di i i t iu i i a industr ia le e la can 
sa o rmai individuata di tuol 
te delle insiriie fisiche di Ve-
ne/ia Anche se essa ha de 
t e r m m a t o uno sviluppo di 
Mnitii. un agUtt 'uirsi flejjli 
s(|iiilibri econoniK i e six lali 
(li tu t to il Venelo e. non ul
t imo. la deiii.ida/Kine del cen 
Ho s tu ia ii Addn i t t u r a il pre 
sidente dell amni in i s i r a / ione 
provinciale ha prospe t ta to 
natutaliiK m e pet motivi di 
la / ional i ta il t i a s l e rmien 
to di una par te delle indu 
s i n e della pr ima zona i tu t te 
arei pr ivate i alia ter/ . i zona 
• aree consort ill r icavate n m 
massicci f inan/iamenti pubbli 
• •li. m modo da rendere IJOS 
sibile (jerfinr) u l te imr i o|)c 
ta / ioni di -pec u la / ione ton 
uiaria 

// fallimenlo 
tli una politico 

CM che si rifluta di fatto, 
e il pnncipio dplla program-
ma/ione. di lnterventi capaci 
di guidare lo sviluppo econo
mico sulla base di criteri e 
di scelte che non tengano so-
lo conto degli interessi di al-
euni suoi gruppi piu aggres-
sivi dell'industria italiana, ma 
di un interesse complessivo 
della socteta veneziana e ve-
neta, di fat tori sociali ed an
che cultural! e storici. 

Ed ecco allora che alle in 

dicaziuni articolatw e ad am 
pio respiro della relazione di 
(Iiunta. il sindaco sostituisce, 
nel suo discorsetto finale, con-
clusioni ojieratne a l>re\e raK-
Kio, che non fuonescono da 
alcuno schema tradizionale. 
che non pongono al govemo 
alcun prolilenia di fondo. che 
non affrontano nemmeno la 
dornnnda conic, con chi e con 
tro chi si puo reali/zare la 
salve//a e la rinascita di Ve 
iwvia'' 

Rispondere a questa doman 
(la sigruticava come ha so 
stenuto (iolinelli ru^onosce 
re il lallirnento di una poll-
tica, porsi M problema dell'in 
tervento delle masse popolan. 
della clas.se operaia veneziana 
nella gestione della rinascita 
di Venezia 

II che significa anche - co
me afferma la comunica/ione 
delle ACLI veneziane - porre 
la quest lone di « un sostanzia-
le rinnovamento di potere» 
nella gestione della citta, il 
quale potra essere costruito 
soltanto «dalla stessa classe 
lavoratrice, mentre costituisce 
la propria umta nelle lotte 
contro lo sfruttamento nei luo-
ghi di lavoro e nella vita so-
ciale ». 

Proprio per la genericita e 
l'ambiguita delle sue conclu
sion!, U convegno intemazio-
nale permette di far risalta-
re con una evidenza nnora 
mai raggiunta. che il vero 
« problema di Veneiia » e que
sto. 

Mario Pattl 

plessi. ma anche nuovi caaeg-
giati in citta, al posto degli 
edifici pronti per il piccone. 
In generate qui sono le azien
de o le amministraziom pub-
bliche a costruire tper i n-
spettivi dipendenti) oppure 
cooperative di cittadini. Lo 
Stato favorisce tanto le co
struzioni delle case in coope-
rativa (almeno sei famiglie* 
che quelle di villette unifami-
liari nei dintomi della citta. 
II prezzo di acquisto delle a-
bitazioni varia tra i 75 e I 
120 leva al metro quadrato, 
a seconda della posiziane, de
gli impianti ecc. L'apparta-
mento per tre persone che ab
biamo considerato piu sopra 
verrebbe a costare fra i 5^25 
leva (1.780.000 lire* e gli 8.000 
leva (2 560.000 lire) e puo es
sere pagato un sesto subito e 
il resto in 20-25 anni a un 
interesse del 2 l -•. 

Assumendo come ottimale 
la misura di spazio per per
sona stabilita dai pianificato-
ri (25 metn quadrati compre-
si i servizi o 15 di «spazio 
netto »> a Sofia — e cosi nel
le altre maggiori citta — c'e 
oggi un indice di sovraffolla-
mento che va dairi.5 all'1.6 
(una persona e mezzo cioe 
nello spazio dove dovrebbe 
starcene una sola). E' un da-
to tutfaltro che negativo se 
si tien conto che si e partiti 
da una situazione non certo 
migliore (non e neppure da 
supporre che gli abitanti di 
Sofia viventi nelle sbilenehe 
bicocche turche che si acca-
tastavano nelle vluzze centra
li e alia periferia della citta 
prima della guerra avesaero 
a disposizione 15 metri di 
spazio per persona) e che lo 
si registra dopo che la popo
lazione, in 25 anni, si e qua-
druplicata. Tuttavia questo in
dice comporta ancora una si
tuazione di disagio. A rag-
giungere la normalita potreb-
bero gia quasi bastare il com-
pimento del complesso in co
struzione e di quello in pro
gettazione. Ma sono owiamen-
te previsti nel frattempo un 
aumento naturale della popo
lazione e una continuazione 
deH'murbamento. Percib per 
l'ulteriore costruzione di a-
bitazioni a Sofia e previato un 
ntmo di 35 mila alloggi ai-
l'anno, il che dovra portare 
alia completa liquidazione 
della penuria di case entro 
il prossimo decermio. 

A scongiurare il pericolo 
che la necessaria speditezza 
della progettazione e dell'ese-
cuzione, e l'impiego di ele
ment i prefabbneati, faccia in-
cappure nel risultato di altri 
quartieri easerma, si e stabi-
lito che « la disposizione stan-
dardizzata, schematica e geo-
mptnea degli edfici » sia sosti-
tuita da « composizioni archi-
tettoniche differenti per am-
jnezza e altezza e hberamen-
te disposte nel quadro di mi
cro zone ». Si e messa cioe a 
profitto l'espenenza fatta con 
l'edificazione del complesso 
tunstico della « Costa del so
le ». nella regione di Bur-
gas, dove s'e lasciat* briglia 
sciolta al talento creativo di 
una equipe di neo architet-
ti, i quali hanno dato vita a 
un insieme estremamente va-
no e vivace Ho constatano be
ne I turisti) su una distesa 
o\e un ottuso allineamento 

! di parallelepipedi (come ne 
conosciamo su spiagge e cit-

i ta delle nostre coste) avrebbe 
di sicuro rajjgnuito un efte'-
to efficacemente ossessivo. 

Nelle campagne le cose haii 
no seguito un'altra via. LP 
cooperative vi hanno portato 
una vent.tta di ammoderna 
mentu e un potenziale econo 
mieo torse .superiore e cei 
to piu capillarmente diffuso 
dello stesso sorgere degli sta 
bilimenti industnali nei pae 
si E per giunta qui il sociali-
smo e venuto a innestarsi sul 
tronco di uno spirito solida-
ristico assai antico. Nelle nuo
ve casette unifamihan deicoo-
peraton si puo dire siano m-
corporati run.) e 1'altro di 
questi elementi La cooperat:-
va ha concesso il prestito e. 
assai spesso, il contributo a 
tonrio perriuto. ma poi ha foi-
nitn anche I nuv/i di traspoi 
to e gli attrezzi e messo a 
dispoM/ione il personale spe 
ciah/zato tmuraton. elettrici 
sti ecc i Inline *»ono stati tut 
ti a.ssieme I cooperatori stessi 
a fare da manovalanza volon 
tana, di volt a in volta, per 
ciascuna delle case. Con esse, 
con queste case-villette che, a-
bitate da famiglie soltanto in 
parte contadine. si allineano. 
circondate dall'orto e dal 
frutteto, lungo le strade che 
nancheggano la disteaa dei 
campi, era gia risolto a me-
ta il problema edilizio nelle 
campagne. L'altra met*, allor-
che e stato il tempo deilt tra-
sformazioni ancor piu proton-
de, l'hanno risotto t modemi 
palazzi di abiUsfone che. nel 
villaggio del quale e riniaato 
soltanto il nome, hanno preeo 
il posto dalle stambarfb* dal
le parett dl rami e d*argUla. 

Fardlnando MavKii* 
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