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CASH perchg mercotedi h sdooera nenerale 
La malattia 
e la cura 

\ncora pochi anni fa, quan-
do si parlava di caos urbani
stico, di intollerabile specula-
none sulle aree, di orrende 
* palazzine » (peraltro costo-
s:*simej a fiasco dj baracche. 
di fitti msostenibili. si faceva-
no regolarmente due nomi: 
Roma e Napoli. Sembrava 
quasi una < malattLa » regio
na l . local.zzata. dovuta alia 
corruzione di politici poco 
scrupolosi e basta. Provate 
oggi a cominciare un el«nco 
di citta che si trovano in quel
le disastrous condizioni e non 
vi fermate piii. Si e aggiun-
ta. drammaticamente, Tori
no era il suo brulichio nella 
cintura. cor. catapecchie ca-
denti afflttate anche a trenta-
mila lire, con operai FIAT co-
strctti a dormire nei vagoni 
di Porta Nuova o a pagarsi 
m tre un letto da usare a tur-
ni. E Torino si chiamava < il 
aalotto d'Italia >! 

Milano scoppia. ed e esplo-
sa a lie sue porte Cinisello che 
e un «sobborgo > grande 
quanto Catania. E Catania sta 
nelle stesse condizioni mentre 
cittadme un tempo sottratte 
agli effetti di una politica edi-
lizia suicida. sono piombate 
alia cieca nel caos stravolgen-
dosi: Potenza o Ragusa (due 
casi fra mille) sono ridotte in 
pochi anni come era no dieci 
anni fa Montesacro a Roma 
o Lorenteggio a Milano: Pa
lermo. Genova, Firenze scop-
piano; ovunque cumuli di 
< palazzine > accatastate e dai 
prezzi assurdi. frutto della piu 
barbarica e concitata specu-
la2ione. vicino a tuguri ina-
bitabUi. 

I lavoratori non soltanto 
non ce la fanno piu. ma or-
mai guardano con vero pani-
co alle prospettive che pro-
mettono situazioni peggiori. 
non migliori. Via. sfrattati. i 
lavoratori dal ceatro di Na
poli, dal quartiere di Porta 
Garibaldi al centre di Mila
no. dal eentro-sfcorieo di Ro
ma stessa e quindi prospetti-
va di sventramenti per crea-
re quartieri di lusso: per i la-
voratori 1'alternativa unica e 
assurda di appartamenti in 
quartieri € nuovi » a chilome-
tri e chilometri (a Napoli si 
pari a di una zona che e qua
si a Caserta) e a prezzi inac-
cess'bili. 

Giovedi scorso una fonte 
certo non sospelta — la Tele-
visione — ha messo in oida 
una inchiesta dal titolo signi-
ficdtivo: « Un tetto, mezzo sa-
lano ». E parlavano operai 
della perifena citando cifre 
da far venire i brividi. no* 
vaniamila lire di salario. qua-
rantamila di affttta. due stan-
ze e cucma: erano operai mi-
lanesi. Un gruppo di altn ope
rai (edili) intervistati e stato 
sfrattato dalle case in Ripa 
Ticinese. h centre, dove pa-
gavano sulle quindicimila li
re Dove ritroveranno affitti 
cosi? i Dovremo andare a 
Brescia — dice uno - e fra 
poco anche li sara uguale >. 
A queste denunce (abbastan-
za forti perche la TV le rele-
gasse in un'ora certo non di 
punta, l'una del pomengg.o, 
nella rubnea «Io compro tu 
compri »). seguiva un dibatti-
to esemplare. piu efficace di 
quello tanto famoso quanto 
edulcorate e censurato che si 
chiama « Faccia a faccia >: 
un eostruttnre eminente di Mi
lano e un altro di Torino par
lavano con ana di sufflcien-
za dicendo che « il mercato 
Offre tutto, per tutti. basta vo 
lerlo »; la giornalista non po 
teva fare a meno di doman 
dare: « Ma allora. scusi. co
me mai gli operai a Tor no 
dormono nei vagoni ferrovia 
ri? ». * Che cosa e'entra — 
rispondeva sicuro il fatuo co-
struttore — le case ci sono. 
ma di un certo tipo ». 

Cioe ci sono case per chi 
ha i soldi Su sei milion1 e 492 
mila famiglie italiane che 
hanno l'abitazione ad affitto. 
2 milioni e 200 mila sono ad 
affitto libera e afuggono sia 
al blocco del 1JM7 cht a quel
lo del 1963: nei soli ultimi tre 
anni il fltto delle abitazioni di 
queste famiglie e aumentato 
del 213 per cento. Sono dati 
Istat. questi. della settimana 
scorsa. 

Di fronte a questa dramma-
tica malattia. a questa feb-
bre che divora il paese dalle 
Alpi alia Sicilia. orma: senza 
eccezioni. bloccar* il fltto non 
ba«ta Tanto piu se il prov-
vedimento e del tipo di quello 
che il governo ha appena pre 
•entato al Parlamento. riflu-
tando l'invito dei tre sinda 
cati (avanzatn nel settembre 
scorso) a una trattativa pre-
ventiva sf l e globale L'o-
biettivo e - per i smdacati. 
per le fonte politicbe di si
nistra - una politica della ca-
sa completamente di versa: la 
caw come « servhrta » soda-
le. garantita a tutti attraver-
so un intervento pubhlico che 
faccia veramente da fuida • 
controllo. che ti valga di leg-
id nuovt. che efftcacementt 
limltl il diritto alia •pecula
tion*. alia randita. alia mol-
MpUcailoiM dd eaoi. L'obiet-

tivo e in sintew l'equo cano-
ne cui occorre giungere con 
provvedimenti precisi. organi-
ci e non attraverso interventi 
a < tappa-buco » che non solo 
non curano. ma aggravano U 
male 

I sindacati hanno chiesto al 
govemo di < predisporre le 
condizioni per Tistituzione di 
un servizio pubblico della ca-
sa che I'intera collettivita ga 
rantisc^ a tutti i cittadim ». 
A questo fine si chiede un pe-
riodo di attuazione del pas-
saggio dal mercato private 
delle abitazioni al servizio 
pubblico. di tre anni durante 
i quali deve essere attuato il 
blocco dei contratt) e degli 
affitti attuali e un meccani-
smo di equo canone. L'inter-
vento pubblico poi deve esse
re coordinato e non serve cer
to fare intervenire disordina-
tamente - senza mutare l'in-
dirizzo politico di fondo. la 
disciplina urbanistica. la pro
priety e il diritto di superfi-
cie dei suoli - la GESCAL o 
altri organismi. che nel qua
dra attuale provocano con i 
loro interventi nuove specu-
lazioni sulle aree, rialzi dei 
loro prezzi e dei costi del ma-
teriale di costruziooe e quin-
di alia fine fitti piu alti di 
quello che potrebbero essere 
e comunque lontani dal cri-

teno deH'equo canone. cioe 
del fitto proporzjonato al red-
dito dell'inquilino Altre n-
chieste sono il credito condi-
zionato per le costruzioni pri
vate. forme di ncerca dei 
mezzi finanziari che non nn-
vnno al mercato dei capitali 
(con altissuni nteressj) ma 
awengano attraverso fondi 
socialr. mfine 1'esproprio ge
nerate delle aree come pre-
messa alia realizzazione dei 
bassi costi di costruzione. 

A queste richieste — am-
piamente articolate e partico-
lareggiate nel documento pre-
sentato dai tre sindacati al 
governo il 24 settembre — U 
governo ha risposto sprez-
zantemente solo con il silen-
zio. rifiutando la trattativa 
che veniva offerta. ignorando 
(non si sa se con piu traco-
tanza o incoscienza) la col-
lera che monta dalle «cer-
chie» esasperate delle citta. 
E da qui e nata. prontamen-
te. la decisione unitaria dei 
sindacati di mostrare tutta la 
forza contrattuale che essi 
rappresentano nel paese. tut-
ta la forza dei lavoratori a 
sostegno della decisiva riven-
dicazione della casa per tut
ti: lo sciopero generate nazio-
nale del 19 novembre. 

Ugo Baduel 

17 MILIONI IN CERCA DI UN TETTO 
Trd la fine degli anni '50 f ino a' 

1967 — m un decenmo circa — oltre 
i n terzo della pcpola2ione italiana 
ha camouto comune di residenza. 
Oltre 17 milioni di persone si sono 
spostate all ' interno del Paese, in 
cerca di migliori condizioni di lavoro 
e di vita c, qumdi , in cerca di casa. 
E' stato un fenomeno di migrazione 
interna che non ha precedents nella 
stona moderna e che in gran parte 
ha la sua origine nello spostamento 
di forza iavnro espulsa dall 'agricol-
tura verso i processi produft ivi in-
dustnalt o il settore dei servizi. 

L'INTERVENTO PUBBLICO 
SI CONTRAE 

In questi dnm, a janto piu si espnn-
de il l ivello degli invest.menti pr i-
vati in edilizia, tanto piu si controe 
quello pubblico. Se nel 1951 I'inci-
denza degli investimenti pubblici sul 
totale degli investimentj nel settore 
delle abitazioni era del 25,3%, nel 
1954 passa al 15%, nel 1962 a 
circa il 6 % , nel 1964 al 4 % per at-
testarsi negli anni successivi mtorno 
al 7%. Seffe case su certo sono 
quindi costruite dallo Stato, novanta-
tre su cento sono costruite da privat i . 
Ad essi la gente si nvolge, subendo 
il ncatto dei prezzi. 

L'ASSENZA DELLO STATO 
L'assenza di una politica urbanisti

ca da parte dello Stato ha favori to 
I'indisturbato dispiegarsi delta spe-
culazione. Le poche leggi varate in 
questo campo si sono dimostrate 
inadeguate a far f ronte alia realta. 

'I INCIDENZA 
SALARIO 

25-50% 

RIIMCARO 9 0 % 
(in 2 anni) * - v ' ° 

= ; 

Nel 1962 fu approvata la legge 167 
che non riesce a divenire un valido 
strumento urbanistico per le note 
difficolta fmanziarie degli enti locali. 
La successiva legge-ponte si tramuta 
uddinttura in un boomerang, per le 
proroghe concesse ai costruttori di 
edificare al di fuor i degli strumenti 
urbanistici comunali. 

LA REGOLA DELLA DEROGA 
Le norme transitorie della legge-

ponte permettevano per brevi pe-
riodi di derogare alia legge stessa 
nei comuni provvisti di piano rego-
latore o di programma di fabbrica-
zione. I costruttori dovevano otte-

COSTO c / . o y 
RENDITA 5 0 % 
(grandi ci t t i ) 

nere le licenze di costruzione entro 
I'agosto 1968 per iniziare i lavori 
entro un anno da I la data d i rilascio 
del permesso di costruzione e per 
ult imarl i entro due anni. In base 
a queste norme sono state rilasciate 
licenze di costruzione per una cifra 
record di circa 8 mil ioni d i vani. La 
cubatura globale dei fabbricati pro-
gettati nel '68 & cosi doppia di quel-
la del '67. 

LA RIDDA DEI MILIARDI 
II nuovo boom edil izio costringe 

ad accrescere le opere infrastruttura-
l i , e quindi I'onere che grava sul 
pubblico erario per eseguirle: una 

valutazione di massima lo fa ascen-
dere a circa 2.100 miliardi. Nello stes-
so tempo si liberano somme favolo-
se, per remunerare la rendita fon-
diaria, calcolate intorno ai 4.000 mi
liardi, che il fisco non nesce a de-
curtare se non in man era rr.cito h-
mitata. 

IL CONFRONTO CON GLI ALTRI 
L'ltalia si colloca ai l 'ul t imo posto 

fra i Paesi deU'Europa occidentale 
per quanto riguarda I'indice delle 
abitazioni costruite per ogni mil le 
abitanti. I dati del 1967: Italia 5 .1 ; 
Francia 8,5; Repubblica federa'e te-
desca 10; Olanda 10,2; Inghilter-
ra 7,6. Ma il confronto piu impres-
sionante avviene sugli investimenti 
pubblici nel settore deli 'abitazione. 
Se lo Stato italiano v i dedica circa 
ii 7%, la Francia l '88%, il Belgio 
il 6 5 % , I'Olanda il 54 ,9%, la Repub
blica federate tedesca il 39 ,9%. 

MILIONI DI VANI, 
MA A CHE PREZZO ? 

Nel primo programma di svi luppo 
economico, il fabbisogno di abita
zioni e stato vaiutato in venti mil ioni 
di stanze. Valutando le costruzioni 
che saranno ultimate nel '70, su'la 
base delle licenze rilasciate in deroga 
alia legge ponte, si pud calcolare 
che la cifra di 8,7 mil ioni di stanze 
prevista nel quinquennio sara rag-
giunfa. C'e pero da chiedersi, pro-
prio per I'esiguita del l ' intervento 
pubblico, a quali prezzi I'iniziativa 
privata mettera sul mercato le nuove 
abitazioni. Comunque, nel '70, il 
fabbisogno di abitazioni sara ancora 
di circa 11 mil ioni di stanze. 

10 STtSSO MECCANISMO OPERA DA TORINO AHA CITTA' f AHA PROVING A DI P0TMA 
mm* 

L'abito di mattoni 
Un esempio di speculozione edilizio nel Mezzogiorno, anologo a quello del Nord - Nella citta con dopple palaz
zine, il centro-sinistra e in crisi per un piano regolotore fontasma - Lo scandolo urbanistico si prolunga nel ter-
ritorio - II concetto di « privato »: una casa - rifugio in cui si ricostituisce la forza-lavoro per essere sfruttata 

Dal noitro inviato 
POTENZA, novembre 

Una citta che si modella 
oggi sulla fortezza medioe-
vale. con U Signore, rappre-
sentato dal prefetto, nel pa. 
lazzo piu in alto sulla colli-
na, con le strade strettlssi-
me non per difesa dal ne-
mico ma per offesa della 
speculazione, con le mura 
smisurate costituite da case 
su case, ciaacuna posta a lm-
pedire all'altra la visuale del
la valle del Basento e del so
le, case cieche. Una citta da 
incubo. doppia come le Im-
magini riflesse nell'acqua, da 
rovesciare rome una clessidra 
e 11 risultato non cambia: 1 
casermonl da 12-13 piani sono 
strutturati In modo da appari-
re. dentro le mura. nelle vie 
intasate di macchine, palazzi
ne di 6 piani, ma fuori, visti 
dal basso, si rlvelano una pa-
lazzma sull'altra. 2W gradini. 
l'ascensore che finisce a un 
finto piano terra e un secondo 
ascensore che. propno 20 gra-
dini piii giii, ti trascina da 
un finto attico a un secondo 
piano terra. 

Le finestre 
proibite 

Nati non per imitare a pas-
so ndotto New York, ma per 
evadere le leggt, questi mo
st ri edillzi quasi si toccano 
tra Joro, eonsentono agli abi
tanti di possedere un vaso di 
fiori a testa invece di molti 
metn quadn di verde, costano 
milioni per l'affitto u il risrat-
to. Ce n'e uno che e riuscito 
in questi glorni a comprarsi 
un passaggio privato nel pa-
lazzone accanto: per mesi non 
ha avuto ne" l'entrata n< 1'usci-
ta, nuovo e abarrato e vuoto 
come un'assurda scatola. Un 
altro ha le finestre della aua 
« palazzina » inferlore comple
tamente tappate da mattoni, 
al posto dei vetri: qualcuno 
si e accorto che la legge era 
stata evasa con troppa sfron-
tatazza e ha imposto al re-
centiaaimo ediflcio il castigo 
toccato agli antichissimi sas-
si di Matera. Potenza, in mez-
zo alle montagne. ha poca ac-
qua (2 ore al giornoi, pochi 
operai (circa mille, per poche 
Industrie) e molti scandali, 
vlstosi e no 

II « caso » politico sulla que-
stione urbanistica e lniziato 
a settembre, sotto il segno di 
una manovra che potrebbe 
preludere a un diverso rilan-
cio del centro ainistra. II so-
cialista on. Salvatore denun-
cib lo sviluppo della citta co
me «vizlato da gravt irrego-
larita e da illeciti arricchi-
mentl », da « corruzione e con-
cuasione non eatranee agli uf-
fici prepoati alia organu*axio-
ne • ai controllo dalle coatru-
aioni pubblicha a private». 
PCI a PSIUP chiesero la oon-
vooaaloDa dal ConaigUo oomu-
naia a rutitutione di una 
commiaaione d'inchiaata. Il 13 
ottobre si aprl la crlai in Co-
muna (a cui ha fatto aeful-
to quell* dell* Provlnola) par 

il manoato voto dei socialistl 
sulla fiducia. Ancora oggi la 
cnsi e aperta. La commissio-
ne comunale di verified prati-
camente si e sciolta appena 
insediata, perche dc e social-
democratici st sono ostinata-
mente opposti alia discussio-
ne suU'tter del piano regola-
tore, cioe sul vero scandalo, 
tanto piii ampio e grave della 
concessione di questa o quel-
la singola licenza. 

II piano, gift In partenza piii 
favorcvole agli speculator! che 
agli interessi pubbhei (se si 
volesse fare una scuola ma-
terna in centro lo si dovrebbe 
violare), ha compiuto infattl 
un cammino a rttroso. Appro-
vato nel 1962, con una ca-
priola del socialist! che dal 
« no » passarono al « si » ap
pena entratl in Giunta, decad-
de nel '65, fu riadottato nel 
1966, ma non e ancora entrato 
m vigore. Nei periodi di « va-
canza della legge» — legge 
di salvaguardia e legge pon
te — si approfittd per conce-
dere licenze edilizie in deroga 
al piano, che forse formalmen-
te potrebbero anche essere 
giustiflcate (la DC su questo 
punta per ammantarsi di ri-
spettabilita) ma che nella so-
stanza implicano volutt ritar-
di e colpevoli negligenze dl 
tutta la classe dirigente. 

La citta ne e la prova, con 
I suoi gironi infernali corn-
spondenti alle tre zone del pia
no regolatore' quello A — dei 
notabili — n\ alto, con la par 
te antica, giudirato mtocca-
bile ed eventualmente da ri-
sanare con piani particolareg-
giati; quello B, mtermedio, 
dove era prevista la conserva-
zione dei volumi esistenti, 
cioe la stessa densita edili
zia, mentre e qui che tutto e 
raddoppiato; infine la zona 
in basso, l'ultimo girone dove 
sono conflnati i lavoratori 

Dicono gli abitanti di avere 
for tuna: fortuna perche 1'aria 
e di montagna, quindi tanto 
fine da flltrare tra cement o e 
cemento; fortuna perch^ que
sta colata, non fortiflcata cer
to con cura, poggia sulla piu 
salda delle argil le. Poi fanno 
i conti. Un appartamento in 
via Garibaldi ha un costo di 
area di decine di migliaia di 
lire al mq, si vende per 15-20 
milioni; con il mutuo, anche a 
un taaso basso, in vent'anni 
paghi il doppio del suo valore. 
Profassionisti e impiegati (1'80 
per cento dei cittadini dl Po
tenza) ipotecano se «tesn per 
vent'anni (e arricchlacono 1 
proprietarl di aree ai quali 
esclusivamente ha fatto como-
do che la citta si gonfiaase in 
alto. inTece di espandersl in 
ordlne nella vallata) pur di 
non soggiaoer* all'altro ricat-
to, quello dell'affitto 

La speculazione private ha 
messo in moto anche il mec-
caniamo dell'lda* della casa 
come propriaU privata, Ion-
tana dalla modama cultura 
urbanistica • archltattoaica, 
dalla modama oonoaaiona del* 
lo SUto a della citta al aarvi-
alo dal cittadini. Ma l'ldaa di 
prtaito — che alia tine diagra-
ga a corrompa la oomunit* 
aollaottaodo gli tadlvldul a 

pensare solo a se s'essi. co
sti quel che rosti — ha potu-
to farsi strada perche la DC, 
a livello nazionale e poi loca
le, non l'ha contestata, anzi 
l'ha favorita facendola perflno 
penetrare negli indirizzi e nel
le scelte degli organism! pub
blici. Un esempio comunale: 
qui a Potenza, l'ammimstra-
zione, con la Provincia, paga 
ai privati 100 milioni all'anno 
per l'affitto di poche e brut-
te scuole, dando una delle piii 
significative dimostrazioni di 
rinuncia alia poltica dei ser
vizi essenziali. Un altro esem
pio comunale che chiama in 
causa gli enti pubblici nazio-
nali: i quartieri costruiti oggi, 

Gli affitti variano non in ba
se al reddito dei lavoratori, 
ma in base al costo della co
struzione, sicche un impieKa-
to pub pagare meno di un 
edilp; variano a seconda che 
le case abbiano nome Gescal 
o INA Casa o Istituto case po-
polarr, arrivano aU'assurdn di 
22 000 lire piu 15 000 lire al 
mese di condominio, per un 
operaio che nella busta paga 
ritira 70 000 lire. 

Potenza 6 questa, ma il suo 
comune, il suo territono? 10 
km. di strada nazionale, piii 
cinque di viottolo tutto burhe 
e fango: in cima c'e la fra-
aione di Boscogrande ed e co
me arrivare alia Luna. I pre-
senti: solo donne, ragazze, 
bambini. « I giovani se ne van 
no — spiega Maria Catenna 
Launno — perche non r'e 
vantaggio sulla terra. Un quin 
tale di grano uguale a un an
no di lavoro, uguale a 7 000 
lire, uguale a un paio di Scar
pa »-

6 milioni 
e finto bagno 
Venti famiglie, uno spaccio 

dove le poche spese vengono 
mesae a libretto, sedici tugun 
e 4 eaae nuove. Una di esse 
— tre stanze, 11 finto bagno 
(senza 1'acqua) la stalla e la 
cucina — deve ancora essere 
terminata. Appartiene a Ma
ria Donata Ceraldi che cosi 
ne descrtve tl costo umano c 
sociale- « Il suo prezzo e di 
sei milioni. 2 milioni e 17ii 
mila lire rappresentano il con
tribute dello Stato, II resto 
l'ha mandato mio marito dal
la Germania, in otto anni. Per 
questo periodo, ci siamo visti 
16 volte ». Si ianc.a poi in una 
invettiva Ugliente: «Sul no-
strl campi ci mangiano gli uc-
celli. ci mangiano le formlche 
e ci mangiano anche le citta. 
Perche allora mandare l'agri-
coltura in rovlna. gli uominl 
all'estero, la comunlta in ma-
lora? ». 

Questo h tl comune di Po-
tensa, una delle sue 33 fra-
zioni. Adesso, una visita in 
provincia, a Fruaci di Aviglia-
no: a 30 km. di distanza dal 
capoluogo, corrtspondente a 
Mart* ae Boacogrande # la Lu
na. Perfino qui, c'e il caot 
•dilurio contro il quale d ai 
batta a Milano e a Torino, a 
dentro quaato caoa ai agtira-
no la donna ancora in ooatu-

mfi, gnnne lunghe e corpetto 
di velluto, bellissime e tragi-
che. 60 famiglie in tutto, 10 
hanno fatto fagotto quest'an-
no, molti padri sono lontani. 
Donata Lo Russo, 33 anni. 
sta nelle casette senza fine-
stra, pietra antica al muri e 
per terra. Dice: «Questa e 
stanza, qucs'a e casa, questa 
e tuttn cose per noi ». 

Arcanto a questo nucleo, 14 
case unifamilian costruite 7 
anni fa dall'ICP per braccian-
ti e operai. Anna Colangelo 
spiega come e perch< le han
no avute mostrando 11 accan
to il centro sociale dell'ente 
riforma, J uota da 15 anni, 
tranno la srjola e l'asilo. « Lo 
vecit'e? — d.ce —. Sei anni fa 
lo (K cupammo. Eravamo in 
tredici donne. generosamente 
scortate dai 13 carabinieri e 
da 87 pnlizio'M. I sei apparta 
menti del contro sociale sono 
arifira (>_'«! \uoti. insieme con 
la rnit'sa e 1'ambulatono, ma 
no: <-on la lotta ahbtamo ot-
tenu'o questa casa». A riscat-
to, perche l'affitto quasi gli 
equnaleva, a 10 000 lire al me
se in una rasa e a 6 500 in 
quella di fronte, per differen 
w di mattoni e pietra. Da un 
anno, con quella miseria che 
rende la terra, le famiglie non 
riescono a pagare 

Da una cusa del singolo che 
viene a cost a re sei milioni (e 
tan'e Si.no sparse nella cam-
paena r()s\Hiif* a debito. me-
«l'o quello che niente) al cen-
tr.) sociale deserto: un altro 
mouvo ]>fr la fuga dei giova
ni. un a.Tu scandalo che da 
!''rie,i dello spreco, del disor-
dine, dei rnteri privatlstici 
che di^integrano ulteriormen-
te la comunita contadina. in
vece di creare su una tradi-
zione di soiidaneta e di vlci-
nato un modo nuovo e civile 
di abitarr L'esigua ediliata 
pubnlica, in una regione con 
l'BO per cento delle case giudi-
cate inidonee. si scon tra con 
il costo delle aree anche In 
campagna per ogni vano, una 
media di Ml 851 

Citta e territono 200 000 li
re di reddito annuo per abi-
tante. Potenza che scoppia 
e la campagna che si spopola, 
ness: strettl tra casa e lavo
ro, tra speculazione e potere, 
tra rapina del Mezzogiorno e 
indiri7?i economic! e politici 
dei governi italiani. In quejto 
quadro, si colloca I'aumento 
del 7.7 per cento per abitare, 
Per abitare male, isolatl nel 
casolare come nella palawina 
a tredici piani, con un fltto 
o un mutuo che atrocxa, aen-
za niente intorno che aiuti a 
vivere. e a vivere insieme. Di 
venta emblematico, per Poten
za o per Milano o per Torino 
alio stesso modo. quel rac-
conto di fantaacianaa che in 
una megalopoll impaasita re
de gli uomini 1'uno contro 1'al
tro per conquistare due me-
tri di spairio. l'ultimo standard 
del momento. Un abito di mat
toni In cui eiaaeuno rloarica 
Cmoaamantt la propria foraa-

voro, per portarla I'lndoma. 
ni nelle fabbricha • negli uf-
ficl e la&ciarla afruttara. 

LUIM M«logranl 

II quartiere 
si ribella 

L'esperienza degli inquilini di Graglia - Inizie-
tive promosse dai vari comitati cittadini e dai 
gruppj di lavoro - II rapporto con le fabbricha 

CM ablta«M dal aWg»ta»1a La4iM • 
tamp* fa alcwvi atafcW aabaaa'smW m* cantra daMa 
•piaaana l« rafianl dal lara oaata awlla kara«ha nalla 

atari ^atea)a4i a)af aMM a ana 

cNfi, 
II 

Dalla nostra redazione 
TORINO, novembre 

• Venticinque inquilini di 
una caaa dl Graglia, in via 
Buenos Aires, hanno parted-
pato alia riunione del 27 ot
tobre, prendendo I'importante 
decisione di non pagare le 
spese fino a quando non 
verra data giuatificazione esat-
ta delle stesse. A maggio-
ranza gli inquilini partecipan-
ti hanno deciso anche un'al-
tra efficace forma dl pres-
sione aui Graglia (notona-
mente tra i padroni piu esosi 
di Torino) che consiste nel 
versare su un conto corrente 
intestato a un rappresentante 
degli inquilini o a un awocaro 
del comitato di quartiere la 
pigione. All'at to del versamen-
to la hanca nlascia una rice-
vuta che sostituisce la bol-
letta dell'affitto. Luncdi 17 no
vembre ci sara la riunione del-
raaaemblea periodica degh in
quilini, alle ore 21, al bar. 
CI sara anche J'awocato. Indi-
spensabile, per la liuscita di 
ogni azione, e Pimpegno e la 
part eel pazi one diretta di tutti 
gli inquilini interes.sati, senza 
a.s pet tare che altn nsolvano l 
nostri problem! ». 

Questa nota 1'abbiamo de-
sunta da un bollettino del 
comitato di quartiere della 
zona Mercatl general!, un 
quartiere di Torino dove lo 
sviluppo edilizio e stato par-
ticolarmente intenso e il costo 
delle abitazioni ha raggiunto 
cifre proibitive per i salari 
dei lavoratori. La nota e ri-
portata sotto il sigmficativo 
titolo «Qualcosa si muoveo, 
e sul bollettino vengono for-
nite altre informazioni sul 
movimento creatosi nel quar
tiere non soltanto in merino 
al caro-fitti ma anche, ad 
eaempio. par la difesa as 
sunta da 2500 persone resi-
dantl In via Spano e in via 
Tuniai del poco apaxio n-
maato Ubero per creare una 
aona verde. 

L'elaneo delle Initiative pro-
moaae in queeti mesi nei 
quartieri cittadini dai van 
comitati e gruppi dl lavoro 
cha oparano a livello di base 
e molto lungo e neco di espe-
rienw. 11 movimento di lotte 
acceaosi iniaiaimente nei quar
tieri piu penferici, nei « ghet-
ti > dalla Torino induatnale 
(dove sono stati relegati in 
stragrande maggioranza gli 
operai unmigrati dalle re-
gionl roarkUooali a dalle aree 
depresae del Veneto) ha avu
to un carattara apidemico. dif-
fondendoai a macchia d olio. 
investendo anche quartieri 
considerati ptccolo-borgheai. 
come la Crooetta, Santa Rita. 
Campadotilo. Paxalla. 

La total* earanaa dai aar-
vtal aodali a la prima conaa-
fuaoa» dal Upo di avUuppo 
cha Torino ha aubito in questi 
ultimi vatu'anni. II modallo di 
ettt* trnpoato d«U* fraodl con. 
oantrartoru aoonomicha a ft-
naoaJarta (In primo luoap la 
Wat) Tlana onaai rlflutato daJ-

1. 1 quail at orta-
par ooolraatara qua> 

ato dlaafjno oontrappooaodofU 
un tipo di dtU oh* daw 

avere come unlco punto di 
nferimento l'uomo e le aua 
esigenze reali, e non il pro-
fitto e la speculazione. 

I lavoratori sono coaclentl 
che non basta avere quattro 
pareti dove nfugiarsi dopo 
una glornata di estenuanta 
lavoro per dichiararsi soddi-
sfatti; anche coloro cha sono 
saliti al nord nel corao dl 
questo combattivo 1969, richia-
mati dalle t esigenze produt-
tive» della grande Flat, non 
acoettano piii di sottostare al
le umilianti condizioni di vita 
subite dai loro fratelli mag-
giori che 11 hanno preceduti 
dieci anni fa al tempo del 
primo « miracolo n del boom 
economico degli anni ses-
santa. I tenutivl messi in 
atto dalla Piat per realiz-
zare baraccamenti dove si-
stemare le «nuove forze la
voro » sono stati bloccati 
grazie alia decisa azione dal 
nostro partito, dei smdacati 
e delle Acli. Non e possible 
accettare neppure soluztoni 
prowisorie perche sarebbero 
destinate nella realta a du
ra re nel tempo. Per impe-
dire che dilaghi la piaga dai 
tuguri e delle case ma'.sane 
nelle zone del centro storico 
0 nelle vecchie case perife-
riohe, sono state promosse 
ininatlve da parte d: alcuni 
comitati d: quartiere, na; 
quali : nostri corr.pagni delle 
seziom cittadine hanr.o un 
ruolo deci«ivo Al Campido-
glio, al Borgo Vittor.a. nel 
none Vanch:gl:a, v. e staia la 
mobilitazione attomo a ques'o 
specifico problema con de
nunce all'ufficio d'ig:ena, co-
stretto per la pnma volta 
a intervenire presso i pro
prietarl degli subili faH-
scenti 

Che non ci sia distacco tra 
lotte di fabbnea a lott* ur
bane. e dimostrato infine d*l-
1 azione dl solldaneta pro-
moss* propno net quartl*ri a 
sostegno dello sciopero. dove 
si sono costituiti comitati di 
difesa delle lot*e. In accordo 
con le organizaaaionl sinda-
cali si a proceduto in un 
pnmo memento a • sociaiu-
zare a I termini della bat-
tagiia contratruale arftnche il 
maggior numero di cittadini, 
le donne in parttcolara, foa-
sero a conoscenaa dalla poata 
in gtuoco. del ralora dalla 
aii on* che gli operai stanno 
conducendo nella rabbrioa. 
Si * qumdi pasaatt airaaiaa* 
concreta. appogfundo la ri
chieste avanaat* in aad* co
munale dal gruppo comunlata 
e da altre 'one par il dUfe-
rtmanto dei pagamantl d*i 
canoni dl affitto a dagtt altri 
senrtzl pubblici (hie*, gaa. 
telefono). Oggi la raocoKa 
della bollett* triene •ffattuaxa 
in mom quartieri dUatiaauatt-
te d« questi comitati. 

Da Torino il 3 luctto acor-
so T*nn* 1-mdkaaion* tana-
rale par una lott* ptb !•«•• 
aira par la eaaa. Tutto IMBM 
praaumar* ch* alllpnaOo «M 
atadaoati par tl l i 
proaatmo *t ala un 
aitrattanto 
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