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prezzo deiF mmiigrazione 
COME LA DC VUOL FAR PAGARE Al LAVORATORI LA CRISI DEL PAKE 

II razzismo 
dei padroni 
T A POLVERIERA 6 un periodico del-
•*^ la « FamigUa lucana - milanese ». 
Una di quelle associazioni regionali dal
le ambigue finalita, tenute in vita da 
finanziamenti non disinteressati. Sul-
1'ultimo numero del periodico si pu6 leg-
gere la storia di un giovane di Poten-
»a in procinto di partire per il nord 
che viene rapinato alia stazione. Ai 
rapinatori non gli va bene: nelle ta-
sche del poveretto trovano solo mille 
lire. A questo punto uno si aspetta di 
leggere un commento indignato contro 
chi, governando il paese in questi an-
ni, ha ridotto il Mezzogiorno in con-
dizioni tali da costringere i giovani a 
simili fughe: per cui si scappa. si va 
all'avventura verso il nord anche sen
za un soldo, indotti alia fuga da una 
disperazione senza alternativa. 

Ma La polveriera non commenta il 
fatto cosi. Spara a zero contro il po-
vero rapinato e lo insulta: « Come si 
permette quell'irresponsabile di parti
re per il nord con solo mille lire in 
tasca! Magari anche senza un'adegua-
ta qualifier; al nord si deve venire 
con un gmzzoletto per far fronte alle 
difficolta di inserimento e con una 
adeguata preparazione... ». 

II gioco cosi e fatto: se gli immigrati 
a Milano o Torino stanno male di chi 
e la colpa? Ma e chiaro, degli immi
grati medesimi che salgono quassu im-
preparati. La ignobile manovra propa-
gandistica non e nuova. DC e grande 
padronato sono dei veri specialist! nel 
fare andare male le cose per rovesciare 
poi su altri la responsabilita. 

L'attuale crisi economica e sociale 
trae le sue origini da uno sviluppo 
economico squilibrato, voluto da DC e 
grande padronato che si e fondato sulla 
congestione al nord, i bassi salari. le 
esportazioni, la rapina a danno del 
Mezzogiorno, agricoltura e montagna, 
uno sviluppo che accanto ai profitti 
capitalistici ha conservato e svilup-
pato superprofitti di monopoli, rendite 
parassitarie e di speculazione. 

Siamo giunti cosi, per non aver vo
luto seguire la politica proposta dai 
partiti della classe opera ia e dai sin
dacati, al marasma attuale. Ma Demo-
crazia cristiana e giornah dei padroni 
non tentano di accreditare I'idea che 
se le cose non vanno la colpa e 
dei lavoratori, dei sindacati. delle for
ze politiche di sinistra? Fra i colpe-
voli, piu colpevoli di tutti sarebbero 
gli immigrati, che hanno poca voglia 
di lavorare e sono particolarmente tur-
bolenti e facinorosi... Si guardi anche 
a come si cerca di orientare l'opinione 
pubblica di fronte all'espandersi di ra
pine, scippi, prostituzione e sfrutta-
mento delta prostituzione. Con quanta 
compiacenza si scrive su giomali di 
Milano e Torino che le nuove leve del-
la delinquenza hanno il loro luogo di 
nascita in Calabria e Sicilia. in Puglia, 
in Sardegna. 

La colpa. dunque. non sarebbe di chi 
ha alimentato un consumismo esaspe-
rato, di chi non assicura un lavoro e 
condizioni civili di vita alia gioventu. 
di chi ai ragazzi non sa proporre un 
ideale, di chi educa con Ia scuola e con 
la stampa e il cinema a considerare il 
solo metro per misurare il valore della 
persona, il denaro posseduto. il tipo di 
automobile, di abbigliamenio e cosi via? 
O chi dopo aver proposto tale modello 
traumatizza giovani e ragazze con la 
insicurezza e la vita inumana delle 
c Coree >? L'immigrato dunque che ha 
pagato per lo sviluppo del paese il 
prezzo piu alto, e che lo paga tuttora. 
viene additato come uno dei principal! 
responsabili dei guai attuali. Si cerca di 
eontrapporlo al lavoratore del nord, di 
creare una divisione. di metterlo in 
concorrenza per il posto di lavoro, per 
la casa. Quale manna per la DC e il 
grande padronato sarebbe il sorgere di 
un nuovo razzismo antimeridionale: co
si divisi gli operai, i lavoratori tutti 
non avrebbero piu alcun potere di Iot-
ta contrattuale per imporre nell'inte-
resse generale un diverso sviluppo. le 
riforme. II referendum contro i] divor-
fio e gli attacchi all'unita non nascono 
del resto da una medesima volonta di 
Impedire ad ogni costo 1'unita dei la
voratori? 

Ecco dunque che i lavoratori tutti 
devono vedere la nuova insidia. Come si 
combatte per evitare il referendum, co
me si lavora per 1'unita organica dei 
sindacati, cosi bisogna in questa fase 
di stretta politica operare per 1'unita 
nord-sud. per un consolidamento della 
unita degli immigrati con gli altri la
voratori. 

Unita che si e consolidata nolle bat-
laglie sindacali e politiche di questi 
anni che hanno visto, proprio nei gio
vani operai venuti dai Mezzogiorno, dei 
protagonisti combattivi, coraggiosi e in-
telligenti. La nuova forza della classe 
operaia in tanti centri del nord, il mu-
tare anche di certe Tone « bianche * in 
tone t rosse > trae la sua origine dalla 
massiccia presenza di forze immigrate. 

Sulle quali dunque non e caduto sol-
tanto il peso maggiore dello sfrutta-
mento: a queste masse va anche in mi-
aura decisiva il merito delle conquiste 
di questi anni e la fiducia quindi che 
si pud andare avanti. Ma bisogna es-
sere uniti, per combattere assieme, 
tutti, le lotte che piu direttamente in-
Irressano 1'immigrato e la sua fami-
gUa e le lotte general!. 

Elio Quercioli 
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Lavoratori in arnvo dai Mezzogiorno alia stazione :li Mtl.'no. uno spettacolo che dura da anni 

Torino: per un letto 
25 mila lire al mese 
La dura esperienza di un meridionale: quasi I'intero salario 
soltanto per mangiare e dormire 

Ventisei anni, moglie e due figli, 
G. G. (« ho fatto molte domande 
di lavoro, forse e meglio non met-
tere il mio nome *) e a Torino da 
circa un mese. < Vengo da Taranto. 
una delle province piu industrialize 
zate del Sud. Perche sono venuto 
al Nord? I complessi sorti in que
sti ultimi anni nel Tarantino — Ital 
sider, Shell, Cementir — non sono 
riusciti ad assorbire 1 lavoratori 
espulsi dalle fabbriche tradizionali: 
Arsenate militare, Cantieri navali. 
II primo occupava 14 mila operai, 
i Cantieri circa 7.000. Oggi le cifre 
sono scese: 1'Arsenate e intorno alle 
7.000 unita, i Cantieri sono scorn-
parsi quasi del tutto >. 

II giovane operaio tarantino co 
nosce bene la situazione della sua 
citta. parla per grandi esempi: den-
tro c'e anche il suo caso. c L'ltalsi-
der occupa circa 10 mila persone, 
Shell e Cementir sono complessi 
che costano motto di impianti. ma 
occupano poca mano d'opera *. II 
mito del lavoro per tutti legato al
ia nascita dell'Italsider e finite 

Ma anche il mito del lavoro al 
Nord scricchiola in questi mesi. c La 
prima sensazione provata a Torino 
e che il lavoro non e facile da tro-
vare. Ho fatto domanda alia Fiat, 
mi sono presentato alia Carello, da 
Peirani, alia SASS. La risposta e: 
attualmente non si assume, forse in 

prima vera. E' coree una parolt 
d'ordine. Poi ho scoperto i licenzia-
menti e le serrate anche di fabbri
che medie, come at Sud. Quando 
ho lasciato Taranto un mese fa e'era 
la Cementir occupata per la ser-
rata padronale >. 

II giovane immigrate cerca una 
casa e conosce un'attra realta to-
rinese. cAbito da parent], ma sto 
cercando una abitazione per la fa-
miglia. C'e una grossa rete di spe-
culatori che danno in affitto addirit-
tufa i letti in case malsane. C'e 
gente che ha comprato nel centro 
storico vecchi appartamenti con 8-9 
stanze, mette tre letti per stanza, 
qualche tavolino, una sedia e que
sta la chiamano pensione. Chiedono 
20-25 mila lire per letto ogni mese. 
Se si vuole mangiare e dormire si 
va dalle 60 alle 90 mila lire men-
sili, quasi un intero salario di un 
operaio Fiat >. 

Un altro aspetto della realta to-
rinese e sotto gli occhi delTimmi-
grato. < Ci sono molti appartamen
ti vuoti, ma sulle case si legge 
" alloggi signorili " ed e inutile an
che andare a vedere, perche. i prez-
zi sono alle stelle*. 

Soltanto nel Partito 
siamo tutti uguali 
Parla un immigrato di Campobasso che lavora all'Alfa Romeo 

Pasquale D'Amico, 36 anni, da 
Campobasso (Molise). Operaio del-
l'Alfa Romeo di Arese (Milano) da 
tre anni, reparto forgia. «Un la
voro massacrante: caldo. fumo, ru-
mori e un salario di 130 mila lire 
al mese >. 

Pasquale D'Amico con i suoi com 
pagni dell'Alfa ha vissuto proprio in 
questi giorni la conclusione di una 
lotta durata cinque mesi e con la 
quale sono stati conquistati impor 
tanti successi. 

La vita di Pasquale D'Amico 
riassume per molti aspetti quella di 
decine di lavoratori meridionali fug 
giti dalle loro terre in cerca di la 
voro al Nord e all'estero. c Quando 

'ho lasciato Campobasso — dice — 
avevo 15 anni. giusto l'eta per an 
dare a lavorare. Prima in Francia. 

Belgio, Germania, poi finalmente in 
Italia. A Milano sono arrivato nel 
1968, nel pieno delle lotte operaie e 
studentesche. All'estero non avevo 
mai avuto occasione di venire a 
contatto con le organizzazioni politi 
che. Qui a Milano, davanti ai can 
cell! dell'Alfa, i primi a parlarmi di 
politica sono stati i gruppetti. a 
quel tempo molto attivi >. 

c Debbo dire che all'inizio i loro 
ragionamenti mi facevano un certo 
effetto. Contestavano tutto, volevano 
cambiare tutto. Per questo ho avu
to per un breve tempo dei contatti 
con questi gruppi. Nella fabbrica. 
poi, ho incontrato i comunisti. II 
partito all'Alfa e una cosa seria e 
i problemi del cambiamento della 
societa li affronta senza demago 
gia, con la concretezza e l'impegno 

necessari per cambiare dawero le 
cose. Nel 1969 sono entrato nel 
PCI>. 

c La vita di un operaio meridio
nale a I Nord non e facile. Io abito 
a Garbagnate, un paesino poco di-
stante da Arese, dove una certa di
visione fra settentrionali e meridio
nali esiste ancora. e inutile na-
sconderlo. Nella fabbrica molti ele-
menti di divisione scompaiono >. 

c Ma il partito — aggiunge D'Ami
co — e 1'elemento che ci unisce ve-
ramente. Nel partito non c'e piu 
differenza fra chi e nato a Campo
basso e chi a Milano. Siamo tutti 
comunisti. con i nostri impegni, con 
le nostre responsabilita. con il no
stra dovere di essere sempre i prin-
cipali protagonisti delle lotte. Pro
prio per questo. noi dobbiamo fare 
di piu per awicinare i lavoratori 
immigrati. per farli uscire dai loro 
isolamento. Molti di loro non han
no una chiara coscienza politica. 
ma sentono di essere doppiamente 
sfruttati: come operai e come im
migrati. I lavoratori meridionali, 
costretti a lasciare i loro paesi, 
sono una delle forze decisive per
che le cose cambino veramente at-
traverso la lotta. giorno per giorno ». 

L'impegno 
di un 
:<comune rosso » 
itervista col compagno Enea Cerquetti, sindaco di Cinisello Balsamo 

Le case degli immigrati a Milano: abitazioni fafiscenti in atfesa di essere inghiottite dalla speculazione edilizla 

Milano: ogni giorno 250 immigrati 
La metropoli lombarda sta diventando un centro di smistamento per i comuni della provincia 

Duecentocinquanta persone giungono 
a Milano ogni giorno dai centro-sud in 
cerca di lavoro e di migliori condizio
ni di vita. Nel corso del 1970. in Lom-
bardia sono immigrate 327 mila 270 
persone, 53 mila TEG nel solo capoluo^o 
di Milano. La Sicilia da il massimo 
contributo di braccia: il 40,4 per cento 
dell'intero fenomeno migratono. Sici
lia e Puglia insieme. costituiscono il 
79.4 per cento del totale. 

250 immigrati ogni giorno a Milano, 
ma la citta non e piu la «testa di 
ponte » deU'immigrazione, diventa sem
pre piu nettamente un centro di smi
stamento verso i comuni della provin
cia. verso altre province lombarde. e 
anche per Svizzera e Germania. I co 
siddetti c poli di attrazione > degli im 
migrati aumentano: nel 1971. sedici 
comuni della provincia di Milano sono 
stati interessati per Ia prima volta 
daH'immigrazione; la concentrazione 
massima si ha nel «triangolo> Mila-
no Como-Varese. 

Gli arrivi nel 1970 sono stati in Lom-

bardia di 327 mila unita ma si e re-
gistrato anche un flusso inverso. di 
gente che cioe ha lasciato le nove 
province lombarde: 265 mila 496 per
sone. II saldo attivo e stato comun-
que di 61 mila 774 unita. II piano del 
comitato - regionale della programma-
zione aveva previsto qualche anno fa 
il contenimento deU'immigrazione (il 
saldo attivo) entro un massimo di 20 
mila unita. I primi dati danno perd 
per il 1971 un saldo di 70 mila persone 
circa. Le previsioni sono state scon-
volte ancora una volta. Questo ha si-
gnificato. restando situazioni di sottoc-
cupazione e in ogni caso di manodo-
pera non qualificata a bassi redditi, un 
incremento del lavoro a domicilio che 
interessa l'intera famiglia: le mogli, i 
vecchi e perfino i ragazzi minori. Lo 
incremento vertiginoso del numero dei 
lavoratori a domicilio in Lombardia 
che sono oggi 240 mila, sottolinea la 
portata del fenomeno. di questo sfnit-
tamento di massa di braccia a poco 
prezzo da parte di nn'avida todastria 

manifatturiera e ora anche del setto-
re della meccanica e deU'elettromec-
canica. - -

Chi trova un lavoro dipendente, non 
passa normalmente attraverso gli uf-
fici di collocamento, ma soprattutto 
(uno su ' due) attraverso le < catene 
di richiamoi rappresentate dai com-
paesani 

Un vincolo dominante, quello fra 
compaesani. che significa troppe vol
te la soggezione al racket della mano-
dopera che prospera nei cantieri edili 
della Lombardia. nella organizzazione 
delle c carovane » dei giovani che van-
no a lavorare come giornalieri ai mer-
cati generali. o presso le ditte di spe-
dizione. Difficile e l'inserimento; re-
stano, gravissimi, irrisolti, grossi pro
blemi, come quello dell'alloggio, del-
l'i3truzione. dell'assistenza. Mancano 
del tutto le attrezzature del primo *c-
coglimento e gli immigrati restano 
ospiti anche per mesi di pensionanti 
esosi che stipam in ana stansetU a 
quindid e perfino a ventimila lire per 

letto, quattro o cinque persone. Cen 
tinaia di famigbe immigrate occupano 
i vecchi alloggi fatiscenti del centro. 
abbandonati dai milanesi, case che 
aspettano solo lo sblocco dei vincoli 
di piano regolatore per essere sosti-
tuite da palazzi di lusso. 

Gli immigrati che abitano le vecchie 
case antiigieniche sono quasi sempre 
sotto i livelli di poverta, con redditi 
procapife inferiori alle 30 mila lire al 
mese. 

L'analfabetismo — tra I'altro — e 
in costante aumento in Lombardia an
che a causa del mancato rispetto del 
1'obbligo scolastico per i figli degli im 
migrati. Ancora un dato significative 
che da la dimensione del dramma so
ciale che vivono questi lavoratori: su 
11 mila 164 contrawenzioni dell'ispet-
torato del lavoro, gli immigrati sono 
interessati al 70 per cento: si tratta di 
denunce per lavoro minorile, preven-
zione infortuni, collocamento, igiene 
sal lavoro, mancana del libretto di 
lavoro. 

Le decine di migliaia di Jamiglie che 
in questi anni sono giunte a Milano dai 
sud e da altre parti dltalia, si sono 
sistemate nella grande maggiorama 
nei comuni che fanno corona attorno 
alia citta. Si tratta in larga parte di 
t comuni rossi*, grazie anche al voto 
dei lavoratori immigrati. 

Cinisello Balsamo & il maggiore di 
questi comuni. Abbiamo quindi chiesto 
al sindaco, compagno Enea Cerquetti, 
qual e* stato l'impegno di un comune 
di sinistra a favore degli immigrati. 

t Cinisello Balsamo e, tra i comuni 
dell'hinterland milanese, quello che ha 
segnato il piu massiccio flusso mi-
gratorio negli ultimi venti anni. Dai 
15.000 abitanti del 1951 e passata ai 
quasi 80.000 attuali con un incremento 
di 40.000 unita nelTultimo decennio. E' 
oggi dunque un grande agglomerato 
urbano che porta i segni delle lace-
razioni e della crisi in cui la politica 
economica della • democrazia cristiana 
ha gettato le grandi masse di lavora
tori del Mezzogiorno e di altre zone 
arretrate. 

«Vi e un costo che hanno pagato 
soprattutto gli immigrati. ma che ha 
pesato su tutti i lavoratori. Ma vi e 
anche una scelta consapevole che i 
lavoratori. le forze politiche popolari 
e Tamministrazione di sinistra hanno 
compiuto nel passa to: quella di non 
chiudere le porte a chi emigra in cer
ca di lavoro, ma di costruire un nuovo 
terreno di unita tra i lavoratori locali 
e immigrati, spesso provenienti da zo
ne di debole influenza del movimento 
operaio. 

«La nuova coscienza sindacale e 
politica. cresciuta tra le grandi masse 
di lavoratori immigrati nel quadro 
delle lotte economiche e di riforma. 
ha mostrato che quella scelta era giu-
sta. E' significativo, per citare solo 
un dato, che la forza elettorale della 
sinistra a Cinisello Balsamo sia pas
sata dai 1953 al 1968, cioe tra gli 
anni dell'inizio del flusso migratono a 
quclli successivi al periodo " piu cal
do " deU'immigrazione, dai 50% al 
62%. 

c Cinisello Balsamo non e oggi la 
Corea di cui si parlava un tempo, non 
e nemmeno la periferia di Sesto in 
dustriale o uno dei dormitori di chi 
lavora a Milano. Dal panto di vista 
della vita associativa e della Iniziati-
va politica democratica del cittadini, 
essa sta prendendo la forma di ana 
citta combattiva di lavoratori • soprat

tutto di giovani che nfiutano posizm 
ni subalterne. Questa risposta ha fatto 
oggi maturare le condizioni di un ruo 
Io nuovo della amministrazione comu 
nale nella battaglia per le riforme. 

< In questo ambito lo scorso anno 
abbiamo organizzato un convegno tra 
comuni del Nord e comuni del Meri-
dione per discutere della legge circa 
il destino della Cassa del Mezzogior
no. Ne siamo usciti con precise linee 
di lotta politica e con iniziative di 
gemellaggio con Mazzarino e Piana de 
gli Albanesi. 

< La crisi economica attuale. con l'at-
tacco ai livelli d'occupazione. e piu 
ancora l'abbassamento dell'eta media 
della popolazione. che e il risultato di 
un alto incremento naturale e da vita 
ad un vero e proprio aumento della 
popolazione infantile, tendono a ridur-
re la quota di popolazione attiva ri
spetto a quella di condizione non pro-
fessionale. Nel momento in cui il sal
do migratono di viene negativo. regi-
striamo le conseguenze del grande 
flusso del passato. Cresce il bisogno 
di serviz; e strutture essenziali soprat
tutto per I'infanzia. che rappresenta 
la parte piu cospicua della popolazione. 

cSe tutti i problemi delle strutture 
sociali e civili richiedono soluzinni ur-
genti e impegno di lotta. c in quello della 
popolazione che va dalla prima infan-
zia al termine dell'obbligo scolastico 
che Kamministrazione di Cinisello Bal
samo ha scelto di qualificare in modo 
preminente la sua iniziativa di realiz-
zazione e l'impegno di riforma. 

cScelte qualificanti, come la costm-
zione di asili nido comunali (realiszati 
attraverso uno scontro che ha visto 
I'amministrazione a fianco delle orga
nizzazioni dei lavoratori e attraverso 
un accordo che impegna i padroni a 
pagare per questo servizio), come 1'im-
pegno per la scuola materna o per le 
attivita culturali e sportive nella scuo
la dell'obbligo. non significano solo 
— anche se questo e decisivo — fare 
servizi per i lavoratori ed i loro figli. 

< Significano per noi anche dare que
sti servizi ai lavoratori. farli gestire ai 
lavoratori in prima persona, battersi 
per una democratizzazione reale di que
ste strutture. Significano anche aprire 
c vertenze » a fianco dei lavoratori. dei 
sindacati, delle assemblee di quarnere, 
per imporre soluzioni nuove, sol ter
reno delle riforme e di una sfolta 
politica generale, a tutte k 
delle masse popolari >. 
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