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Questa indagine su Set t imo T o r i n e s e , che e s c e contemporaneamente 

al " P a n o r a m a economico e soc ia le del la P r o v i n c i a di T o r i n o " , è un saggio 

t ipico delle v a r i e att ività del l ' I . R . E . S. , ne l la m e s s a a fuoco dei m o l t e p l i -

c i p r o b l e m i s p e c i a l i su cui l ' i s t i tuto è chiamato a f o r n i r e gli e l e m e n t i e gli 

s t rument i agli a m m i n i s t r a t o r i di pubblici i n t e r e s s i ed agli o p e r a t o r i p r i v a -

ti per lo sviluppo economico e s o c i a l e della nos t ra P r o v i n c i a : p r o b l e m i 

s p e c i a l i in rapporto a determinate branche di a t t iv i tà , o prob lemi s p e c i a l i 

r e l a t i v i a singole zone. Set t imo T o r i n e s e è uno dei punti foca l i : ne l l a c i n -

tura di T o r i n o , a l lo sbocco di important i a r t e r i e dì comunicaz ione , con 

una p a r t i c o l a r e funzione r i s p e t t o ai rapport i t r a enti tà d e m o g r a f i c a , c o n s i -

s tenza edi l iz ia e sviluppo industr ia le per un v e r s o , f r a industr ia ed a g r i -

co l tura per a l t r o v e r s o . 

L ' indagine su Set t imo T o r i n e s e , nata da una p a r t i c o l a r e e s i g e n z a 

di impostazione c o n c r e t a , può a v e r e anche una por ta ta ed un va lore che 

supera i l suo r i f e r i m e n t o l o c a l e . E s s a in ogni modo apre una s e r i e di r i -

c e r c h e nei comuni della c in tura di T o r i n o , r i c e r c h e che t r a l ' a l t r o p o t r a n -

no c o s t i t u i r e una adeguata documentazione di quel la r e a l t à che deve f o r m a -

r e il subs t ra to del P iano R e g o l a t o r e In tercomunale . 

P r o f . Giuseppe G r o s s o 
P r e s i d e n t e del la P r o v i n c i a di T o r i n o 

P r e s i d e n t e d e l l ' I R E S 



! 

« 

' ' • 1 • 

• 

• 

t . * 

• 

ì '.: > ' 



I N D I C E -

Capitolo I - D A L L E ORIGINI A L S E C O L O X I X pag. 1 

1 - Ipotesi sulle origini pag. 1 
2 - 1 1 borgo nei seco l i X I V - X V " 2 
3 - Cenni su Set t imo dal XV al XVIII seco lo " 4 

Capitolo II - S E T T I M O N E L S E C O L O X I X pag. 8 

1 - Al la vigi l ia delle grandi t r a s f o r m a z i o n i P a g . 8 
2 - E c o n o m i a e demograf ia " 10 

3 - L ' a b i t a t o di Set t imo nel la mappa del 1889 " 13 

Capitolo III - L ' A M B I E N T E G E O G R A F I C O - F ISICO pag. 15 

Capitolo I V - S T R U T T U R A E S V I L U P P O D E L L A POPOLAZIONE pag. 18 

1 - Sviluppo del la popolazione pag. 18 
2 - Movimento naturale nel periodo 1 9 3 2 - 1 9 5 8 " 21 
3 - Movimento m i g r a t o r i o nel periodo ' 3 2 - ' 5 8 " 22 
4 - Movimento m i g r a t o r i o totale " 23 
5 - Movimento m i g r a t o r i o per direzioni 

di provenienza " 25 
6 - Composizione della popolazione per 

luogo di origine " 25 
7 - E t à della popolazione " 26 
8 - Popolazione per r a m o di att ività e c o n o m i c a " 28 

9 - Popolazione a c c e n t r a t a e s p a r s a " 29 

Capitolo V - AGRICOLTURA pag. 35 

Capitolo VI - INDUSTRIA pag. 41 

1 - Sviluppo industr ia le di Se t t imo dal 1901 
ad oggi pag. 41 

2 - Cons ideraz ioni conclusive " 53 
Capitolo VII - I L F A T T O R E URBANISTICO pag. 56 

L ' a b i t a t o di Se t t imo nel la sua p r i m a fase 
di sviluppo (1900 - 1927) pag. 56 

L a situazione delle abitazioni al 1951 " 58 
Sviluppo edi l iz io dal 1951 al giugno 1959 " 61 

1 - Alcuni aspet t i dello sviluppo edi l iz io 
in Set t imo pag. 61 

2 - Numero delle c a s e , degli appartament i 
e dei vanì utili c o s t r u i t i " 62 

3 - C a s e uni fami l iar i e c a s e p l u r i f a m i l i a r i 
multipiani " 63 

4 - E d i l i z i a pr ivata e intervento pubblico " 65 
5 - Sviluppo de l l ' ed i l iz ia r e s i d e n z i a l e e 

industr ia le nel t e r r i t o r i o " 66 
6 - Sviluppo de l l ' ed i l iz ia industr ia le " 71 

L ' a m b i e n t e urbano pag. 73 
L e a t t r e z z a t u r e col let t ive " 74 
Alcuni aspet t i soc ia l i " 84 



I serv iz i c o m m e r c i a l i P a g . 85 
1 - Sviluppo del c o m m e r c i o dal 1927 ad oggi pag. 85 
2 - Distr ibuzione dei negozi " 88 
3 - Al t re notizie sul c o m m e r c i o di Set t imo 

e conclusioni " 89 

Impianti f i s s i P a g . 91 
1 - Fognature pag. 91 
2 - Acquedotto " 92 
3 - Metano " 93 
4 - I l luminazione pubblica " 94 

Le comunicazioni con T o r i n o e i comuni vic ini -
I t r a s p o r t i pubblici pag. 95 

L a v iabi l i tà e i l t r a f f i c o " 98 
1 - Strade di grande comunicazione -

strade in tercomunal i P a g . 98 
2 - L a re te v i a r i a urbana " 100 

Opere pubbliche, sviluppo urbanis t i co e piani 
r e g o l a t o r i ne l l 'u l t imo cinquantennio P a g . 103 

Capitolo Vi l i - CONCLUSIONI pag. 109 
1 - Lo sviluppo di Set t imo T o r i n e s e pag. 109 
2 - Modalità quali tat ive del lo sviluppo " 110 
3 - Conclusioni " 111 



E L E N C O D E L L E T A B E L L E 

I L a popolazione di Set t imo T o r i n e s e nei c e n s i m e n t i 

II II movimento demograf ico nel le sue componenti 

III Movimento m i g r a t o r i o per direzioni di provenienza 

IV R e s i d e n t i in Set t imo T o r i n e s e per luogo di n a s c i t a 

V Popolazione res idente al 4 - 1 1 - 1 9 5 1 per c l a s s i di età 

VI L a popolazione per r a m o di att ività economica 

VII F a m i g l i e res ident i col capo famigl ia addetto al r a m o d e l l ' a g r i c o l t u r a 

( cens imento 4 -11 - 1951) 

Vi l i Super f i c ie a g r a r i a e f o r e s t a l e - Superf ic ie improduttiva 

IX Aziende a g r i c o l e per c l a s s i di ampiezza (cens imento a g r a r i o 1 9 - 3 - 1 9 3 0 

X Dis tr ibuzione del la propr ie tà fondiar ia (INEA 1947) 

XI P a t r i m o n i o zootecnico 

XII A g r i c o l t u r a - Alcuni indici s ignif icat ivi 

XIII Cens iment i industr ia l i del 1911 , 1927, 1951 

XIV L e abitazioni al cens imento del 4 - 11 - 1951 

XV L i c e n z e edi l iz ia c o n c e s s e d a l l ' I - 1 - 1 9 5 1 al 3 0 - 4 - 1 9 5 8 



• 



E L E N C O DEI G R A F I C I E D E L L E T A V O L E -

1 Schema sulle or igini di Set t imo T o r i n e s e 1 :100 . 000 

2 S c h e m a del l 'abi tato di Set t imo nel Medio E v o 1 :5000 

3 F a s i dello sviluppo s t o r i c o - u r b a n i s t i c o di Set t imo T o r i n e s e 1 : 2 5 . 0 0 0 

4 Sviluppo della popolazione dal 1734 a l l ' 1 - 1 - 1 9 5 9 

5 Popolazione a c c e n t r a t a e s p a r s a secondo i c e n s i m e n t i dal 1881 al 1951 

6 Sviluppo del la popolazione res idente d a l l ' I - 1 - 1 9 3 2 a l l ' I - 1 - 1 9 5 9 

7 V a r i a z i o n i annue del la popolazione per mi l l e abitanti res ident i dal l '1 - 1 - 1 9 3 2 

a l l ' I -1 - 1 9 5 9 

8 Componenti del movimento demograf ico dal 1932 al 1958 - v a l o r i a s s o l u t i 

9 Movimento d e m o g r a f i c o : quozienti g e n e r i c i dal 1932 al 1958 

10 Res ident i in Set t imo T o r i n e s e per luogo di n a s c i t a 

11 Popolazione res idente al 4 - 1 1 - 1 9 5 1 per c l a s s i di e tà 

12 Popolazione att iva nel 1936 e nel 1951 

13 Industr ia e ar t ig ianato - s i tuazione a l l ' I - 1 - 1 9 5 9 

14 Addetti a l l ' i n d u s t r i a nel 1927 e nel 1951 

15 P r o v e n i e n z e addetti delle pr inc ipal i industr ie 1 : 250 . 000 

16 Negozi di p r i m a n e c e s s i t à 

17 Negozi di seconda n e c e s s i t à 

18 Sviluppo edi l iz io per zone dedotto dalle l i cenze edi l iz ie c o n c e s s e d a l l ' 1 - 1 - 1 9 5 1 al 
3 0 - 6 - 1 9 5 8 

18bis Sviluppo de l l ' ed i l iz ia r e s i d e n z i a l e dedotto dalle l i c e n z e edi l iz ie c o n c e s s e d a l l ' I -
1 - 1 9 5 1 al giugno 1958 

19 F a b b r i c a t i industr ia l i cos t ru i t i o in cos t ruzione dal 1951 al gennaio 1959 

20 A t t r e z z a t u r e pubbliche e di pubblica uti l i tà 

21 Al l ievi i s c r i t t i nel le scuole di v a r i o grado di Set t imo T o r i n e s e nel l 'anno s c o l a s t i -
co 1 9 5 7 - 5 8 , divis i per zone di provenienza 

22 II t e r r i t o r i o comunale di Set t imo T o r i n e s e e la r e t e delle pr inc ipal i vie di comuni -

cazione 1 : 1 0 0 . 0 0 0 

23 L a r e t e v i a r i a 1 : 1 0 . 0 0 0 

24 R e t e delle fognature 



25 R e t e dell 'acquedotto 

26 Rete del metano 

27 Rete del l ' i l luminazione pubblica 

28 P l a n i m e t r i a dello stato attuale del c o n c e n t r i c o 

E r r a t a c o r r i g e e note ai g r a f i c i e a l le tavole -

F i g u r a 1 - L a f igura re t tangolare a sud del la D o r a R i p a r i a r a p p r e s e n t a lo s c h e m a 
della Tor ino romana. 

G r a f i c o 5 - L e superf ic ie a puntini rappresentano la popolazione s p a r s a , quel le r igate 
v e r t i c a l m e n t e la popolazione a c c e n t r a t a . 

; c o r r i g e : popolazione = i r r^ 

G r a f i c o 1 4 - 1 cmq. = 100 addetti 
1 cmq. = 100 e s e r c i z i nel 1927 e 100 unità l o c a l i nel 1951 . 



CAP. PRIMO 

D A L L E ORIGINI A L S E C O L O X I X 

1) Ipotes i sulle or igini -

L ' a n t i c o borgo di Set t imo non ha una p r e c i s a data di n a s c i t a . D a l l ' i t i n e r a r i o g e r o s o l i m i -

tano si sa che nel luogo di Set t imo p a s s a v a la s t rada r o m a n a che da T o r i n o conduceva a 

Pav ia . 

Il r e p e r i m e n t o di g r o s s i mattoni di s i c u r a origine romana nel basamento del c a m p a n i -

letto del la ch iesuola di San P i e t r o e nel tor r ione medioevale delle scuole f a r e b b e p r e s u -

m e r e che già in epoca precedente vi f o s s e nei p r e s s i una " s t a t i o " , o s s i a un p icco lo f o r -

t i l iz io dest inato ad osp i ta re un corpo di guardia. 

L ' a b s i d e della c h i e s e t t a di San P i e t r o , a t t r ibuib i le , come epoca di c o s t r u z i o n e , a non 

p r i m a d e l l ' X I s e c o l o , s e m b r e r e b b e contraddire l ' i p o t e s i avanzata da taluni studiosi che 

i l borgo di Se t t imo s ia a n t e r i o r e al X s e c o l o (1). 

In un 'e lencaz ione , a n t e r i o r e al 1118 , dei beni posseduti dal l 'Abbazia di San Solutore in 

T o r i n o , s i l e g g e : " . . . . . . in v i l la Septimi e c c l e s i a m Sanct i P e t r i cum d e c i m a p r o p r i i 

l a b o r i s , cum omnibus per t inent i i s ad pre fa tum m o n a s t e r i u m et ibi prope e x t r a u i l l a m 

e c c l e s i a m Sanct i S a l u a t o r i s " . F i n dal l ' in iz io del 1100 e s i s t e v a dunque la " v i l l a " di S e t -

t imo; la c h i e s a di San P i e t r o aveva propr ie dec ime e , fuori " v i l l a " , c ' e r a una c h i e s a d e -



dicata a San Salvatore (2). 

Nel c a s o di Sett imo al la pieve e r a annesso un r i c o v e r o di pe l legr in i , affidato ai monaci 

V a l l o m b r o s a n i . P ieve e r i c o v e r o r i ch iamano le pr ime famigl ie di coloni , che c o s t r u i -

scono le lo ro c a s e nelle immediate adiacenze . 

P e r individuare la posizione di quel l 'ant ico nucleo abitato si hanno ben pochi e l e m e n t i . 

Il t r a c c i a t o della s t rada romana corr i spondeva al t r a c c i a t o delle attuali via Cavour e via 

V e r d i , prosegui ta - quest 'u l t ima - fin là dove la s tatale fa un 'ampia curva per vo lgere 

poi al nuovo C i m i t e r o . Lungo di e s s a vennero cos t ru i t i la c h i e s a di San P i e t r o ed il r i -

c o v e r o dei pe l legr in i . Al di sotto, v e r s o s u d - o v e s t , i coloni f a b b r i c a r o n o le l o r o abi ta -

zioni , probabi lmente n e l l ' a r e a de l l ' i so la to r a c c h i u s o t r a le vie A l f i e r i , Mazzini , R o o s e -

ve l t , Cavour (3). 

2) Il borgo nei seco l i XIV - XV -

Una f i s ionomia megl io definita a s s u m e Sett imo nei s e c o l i seguenti . Da un atto del 1342 

si apprende che i B i a n d r a t e , s ignori di Set t imo, vengono a t r a n s a z i o n e con gli uomini 

del " B o r g o " su di una ver tenza per le l i b e r t à e f ranchigie da quest i ottenute negli anni 

p a s s a t i . Da a l t ro atto del 1352 si conosce i l nome del Sindaco del luogo, un tal Giovanni 

Be l l iodo detto Rube; in quest 'anno il comune ottiene dai feudatar i , in seguito a pagamen-

to, la l i b e r t à di vendere p o s s e s s i e di fare t es tamento . Segno che e s i s t e v a una comuni -

tà r e g o l a r m e n t e cost i tui ta con propr i rappresentant i , e alcune norme che ne regolavano 

la vi ta . Nulla è dato di c o n o s c e r e , dai documenti , c i r c a il borgo , la gente che c i viveva, 

il c a s t e l l o , le vie e le case che lo formavano. Di quel periodo ve r i m a s t a soltanto una 

t o r r e , che è l ' e m b l e m a del paese e che r e s i s t e ot t imamente al tempo e al le incur ie de-

gli uomini. L ' O l i v e r o , in una m e m o r i a „ accenna brevemente a questo t o r r i o n e . E g l i 

r i t iene che anche ant icamente fosse i so la to e che s ia stato cos t ru i to v e r s o la fine del 

XIII o al pr incipio del XIV secolo . Dal la f o r m a del la P i a z z a L i b e r t à , su cui s o r g e v a il 

c a s t e l l o , p a r r e b b e invece che la t o r r e c o s t i t u i s s e uno degli e l e m e n t i , f o r s e i l piìx i m -

portante del m e d e s i m o , congiungendosi ad e s s a i lat i delle m u r a di mezzogiorno e di l e -

vante . 



Notizie meno confuse sul borgo si hanno nel 1467, quando Set t imo ebbe c o n f e r m a t i gli 

Statuti , dal Conte Antonino di Lignana. Vi si d ice , t r a l ' a l t r o , a l l ' a r t i c o l o 18, che il 

borgo e r a munito di 2 p o r t e , una i n f e r i o r e e una s u p e r i o r e , e a l l ' a r t . 31 s i p r o i b i s c e 

a chiunque di e n t r a r e ed u s c i r e da e s s o " p e r t r a v e r s u m " , c ioè non dalle porte e ponti 

levatoi ; l ' a r t . 34 v ie ta di l a s c i a r e le c a p r e a p a s c o l a r e nel le " b a r b a c a n i s " o f o s s a t i del-

le m u r a di cui e r a cinto Set t imo; l ' a r t . 51 fa divieto di p o r t a r fuoco per l a v i l la . 

L ' e s p o s i z i o n e succ inta dei fatti menzionat i , unitamente a l l ' e s a m e delle p l a n i m e t r i e an-

t iche ra f f ronta te con a l t r e piò r e c e n t i , consente di t r a r r e alcune deduzioni. Innanzitutto 

si può c o n s i d e r a r e come epoca presunta di formazione del borgo la seconda m e t à del 

seco lo XII I . Ma c o m ' e r a i l borgo ? Quali e rano i suoi l i m i t i ? In proposi to si avanzano 

due ipotes i : 

1 ° ) - l a c h i e s a p a r r o c c h i a l e di S . P i e t r o e r a fuori le m u r a ; gli ant ichi coloni dei m o n a -

c i avevano t r a s f e r i t o la l o r o sede nel borgo , r a c c h i u s o nel p e r i m e t r o seguente : 

Via Mazzini a nord, Via Rooseve l t a ovest , c ig l io del la s c a r p a t a naturale su p i a z -

za del M e r c a t o a Sud, Via Matteott i e via Asteggiano a e s t . Un f o s s a t o c i r c o n d a -

va i t r e l a t i delle m u r a a monte . L ' a r e a del borgo e r a di c i r c a 36 . 000 m e t r i q u a -

di , c o m p r e s i i 5. 000 m e t r i q u a d r i occupati dal C a s t e l l o . 

Non s tupisce l 'ub icaz ione e s t e r n a a l l ' ab i ta to della c h i e s a di San P i e t r o , p e r c h è 

analoghi c a s i non sono insol i t i nel Medio E v o , spec ia lmente quando l a c h i e s a , p r e 

cedente a l l a formazione del v i l laggio , è ad e s s o a s s a i v ic ina ; 

2 ° ) - l a c inta m u r a t a comprendeva nel suo interno la c h i e s a di San P i e t r o ed e r a d e l i -

mi ta ta da V i a Cavour e t ra t to di Via V e r d i a se t ten t r ione , V i a R o o s e v e l t ad o c c i -

dente, s c a r p a t a su P i a z z a del M e r c a t o a mezzogiorno e le vie Matteott i e A s t e g -

giano sino a V i a V e r d i ad or ien te . L ' a r e a del borgo s a r e b b e s ta ta c o s ì di c i r c a 

58. 000 m e t r i quadri . 

Ta le t e s i s e m b r e r e b b e confortata dal la p r e e s i s t e n z a di un nucleo di abi tazioni nei 

p r e s s i di S. P i e t r o , dal l ' inc lus ione di questa c h i e s a entro le m u r a , dal t r a c c i a t o 

d e l l ' a n t i c a s t rada s c o r r e n t e tangenzialmente al borgo . 

C o n t r a s t e r e b b e d ' a l t r a par te con le o s s e r v a z i o n i seguenti : 



= 4 -= 

a) e r a i n t e r e s s e del Signore che aveva giurisdizione sul b o r g o , e degli s t e s s i 

borghigiani , l i m i t a r e l ' a r e a r a c c h i u s a dalle m u r a , p e r c h è s c a r s e g g i a v a n o 

gli uomini att i a l la d i fesa , in quanto pochi e rano gli abitanti . Aumentando la 

superf ic ie del borgo c r e s c e v a n o le poss ib i l i t à di vulnerabi l i tà del m e d e s i m o 

e quindi diminuiva la capac i tà e l ' e f f i c i e n z a del la d i fesa ; 

b) il c a s t e l l o venne cos t ru i to nel punto dominante, sul c ig l io di una s c a r p a natu-

r a l e volta v e r s o i l P o , donde potevano giungere a t tacchi di s o r p r e s a , favor i t i 

dalle folte boscag l ie che coprivano completamente le sponde del f iume; 

c ) at torno al c a s t e l l o o nelle immediate adiacenze è sol i to f o r m a r s i il borgo : 

più i l c a s t e l l o è vic ino più fac i l e r i e s c e a l la popolazione i l r i f u g i a r s i in c a s o 

di per i co lo e di s b r e c c i a t u r a del le m u r a ; 

d) le due porte d ' a c c e s s o al borgo non potevano t r o v a r s i s u l l ' a s s e de l l ' an t i ca s t r a 

da perchè troppo e c c e n t r i c h e r i spet to al nucleo pr inc ipa le . P a r r e b b e invece 

più probabi le che e s s e f o s s e r o situate s u l l ' a s s e del l 'a t tuale via I t a l i a , in c o r -

r ispondenza degli s larghi "pt ìntrol in" (il nome dialet ta le è a s s a i s ignif icat ivo: 

ptint, come ponte, f o r s e levatoio) e del la P i a z z e t t a ; 

In ta l c a s o - e sarebbe logico che c o s ì f o s s e - l a via I ta l ia e r a fin d ' a l l o r a la 

spina del B o r g o , che r i s u l t a v a pertanto a t t r a v e r s a t o longitudinalmente dal la 

s t rada pr inc ipa le . Lungo di e s s a si venne formando i l c e n t r o del p a e s e ; 

e) osservando con attenzione lo s c h e m a r ipor ta to in f igura e vedendo in luogo gli 

imbocchi del la via Mazzini nel le vie Asteggiano e R o o s e v e l t , s i notano due 

s m u s s i a l le e s t r e m i t à , che indicano i l t r a c c i a t o del le m u r a e dei f o s s a t i m e -

dioeval i . 

3) Cenni su Set t imo dal XV al XVIII Seco lo -

Il 22 giugno 1454 il Consigl io del Duca di Savoia p r e s e in e s a m e ed approvò la r i c h i e s t a 

degli uomini della Comunità di Set t imo di c o s t r u i r e una roggia dest inata ad i r r i g a r e i l 

t e r r i t o r i o comunale . L a formazione del la " b e a l e r a di S e t t i m o " t e s t i m o n i a la volontà 

delle antiche famigl ie borghigiane di dare un a s s e t t o organico a l le l o r o t e r r e , s t rappan-
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dole ove c a s o al pasco lo o al gerbido con opportune canal izzazioni in der ivazione dal 

canale pr inc ipa le . Non c o s t i t u i s c e tuttavia un fatto i s o l a t o , sebbene l ' e s p r e s s i o n e di 

una n e c e s s i t à che e r a comune alle popolazioni r u r a l i del la pianura p i e m o n t e s e , c o s t r e t -

te in qualche modo a s o p p e r i r e a l le m i s e r e v o l i condizioni economiche , a cui non e r a 

e s t r a n e o un d i s c r e t o i n c r e m e n t o demograf i co natura le . 

B e a l e r a di Se t t imo e Statuti : due eventi quasi s imultanei che segnano una tappa i m p o r -

t a n t i s s i m a e duratura ne l la vita del p a e s e , nonostante le a v v e r s i t à e le c a l a m i t à che 

più volte oppr imeranno la sua popolazione. 

L 'occupazione f r a n c e s e de l l ' in iz io del c inquecento, le luttuose vicende della seconda 

m e t à di questo s e c o l o , g u e r r e , pes t i l enze e c a r e s t i e succedutes i quasi senza i n t e r r u -

zione nel XVII ; mutament i di governi e di uomini , non r i u s c i r a n n o tuttavia ad a l t e r a r e , 

in modo duraturo, nemmeno nei moment i più t r a g i c i , la f i s ionomia del paese ed i l v i -

v e r e soc ia le ed e c o n o m i c o della sua gente. 

Se t t imo nei Seco l i X V I e XVI I può e s s e r e configurato a t t r a v e r s o i dati e le c i taz ion i s e -

guenti: nel 1571 i l paese contava 674 abi tant i , aumentati a 746 nel 1612 , r idott i ad appe-

na 90 nel 1655. 

In un r i c o r s o p r e s e n t a t o dal Comune al P r i n c i p e sabaudo intorno al 1650 si legge : " I l 

povero luogo di Se t t imo T o r i n e s e con l ' o c c a s i o n e del le p a s s a t e g u e r r e avendo s e r v i t o 

per lo spazio di t r e n t a e più anni di tappa a tutta la s o l d a t e s c a sì s t r a n i e r a che naz iona-

le ha patito d i v e r s i s a c c h e g g i , incendi et demoli t ioni della più parte del le c a s e , quali 

per la grande n e c e s s i t à r e s t a i m p o s s i b i l e r e i d i f f i c a r l e , onde la maggior par te dei p a e -

sani sono c o s t r e t t i a m o r i r e di disgusto , a l t r i a d i s a b i t a r e a segno che di 400 capi di 

c a s a che vi e rano ne sono appena r e s t a t i 3 0 " . Pur a m m e s s o che vi s ia un po' di d r a m -

m a t i c a e s a g e r a z i o n e n e l l ' e s p o s i z i o n e del le c i f r e (400 capi di c a s a s i g n i f i c h e r e b b e r o 

ol tre 1600 abitant i , i l che c o n t r a s t a con i 746 c e n s i t i nel 1612) , poiché la supplica aveva 

lo scopo di o t tenere i l condono del t a s s o , è fuor di dubbio che i fatti accennat i a c c a d d e -

ro e che i danni pati t i dal paese e dalla popolazione dovettero e s s e r e mol t i . 

Al t ro fatto degno di r i l i e v o del s e c o l o XVII è la proibizione delle r i s a i e , a s s a i diffuse 

nel t e r r i t o r i o (una via R e i s e r a in b o r g a t a F o r n a c i n o s e m b r a r i f e r i r s i a l la l o c a l i t à , ant i -

camente occupata da r i s a i e ) . Naturalmente i l bando a l la col t ivazione del r i s o , dovuto a 



ragioni ig ieniche , non signif icò bonif ica totale del t e r r i t o r i o , perchè le paludi si r i t r o -

vano a n c o r a nel la seconda metà del seco lo XIX. 

Se si pensa che intorno al 1700 gli abitanti di Set t imo erano 776, o s s i a poco più di quan 

ti ne contava ai p r i m i del 1600, si ha una r i c o n f e r m a c i r c a la s ta t i c i tà d e m o g r a f i c a , 

urbanis t i ca ed economica del borgo. 

Sebbene non e s i s t a n o p r e c i s e tes t imonianze c a r t o g r a f i c h e al r iguardo, si può r i t e n e r e 

che , g r o s s o modo, i l imi t i del c o n c e n t r i c o siano r i m a s t i , fino al se t tecento , gli s t e s s i 

del medioevo, salvo f o r s e un gruppetto di ca tapecchie di b r a c c i a n t i a g r i c o l i ai marg in i 

nord ovest del l 'abi tato (le Aje Lunghe), e alcuni c a s c i n a l i n e l l ' i s o l a t o t r a le vie A l f i e r i , 

Cavour, R o o s e v e l t , Mazzini . L a rovina delle m u r a e i più s e r i danni al Cas te l lo furono 

una conseguenza dei fatt i d ' a r m e del ' 600 . 

F i n dal Secolo XVI la c h i e s a p a r r o c c h i a l e fu t r a s f e r i t a ne l l ' in terno del p a e s e , nel luogo 

dov'è la Chiesa di San P i e t r o in Vincol i . A giudicare dalla s c a r s a popolazione presente 

e dalla sua composiz ione , prevalentemente di s a l a r i a t i r u r a l i , doveva però t r a t t a r s i di 

una c h i e s e t t a di modeste dimensioni e senza alcun pregio a r t i s t i c o . 

T r a il 1700 e il 1800 avviene la graduale t r a s f o r m a z i o n e del paesaggio del t e r r i t o r i o e 

il p r i m o vero sviluppo del centro abitato. L a ragione di c iò è da r i c e r c a r s i in un fatto 

più g e n e r a l e , individuabile nel la s tabi l i tà raggiunta dai Savoia nei confini del l o r o stato 

e ne l l ' equi l ibr io internazionale che c a r a t t e r i z z a gran parte del la vi ta europea del S e c o -

lo XVI I I ° . 

P e r la p r i m a volta ne l la s tor ia di Se t t imo, dal r e m o t o medioevo, la popolazione r u r a l e 

l a s c i a l ' an t i co centro abitato per t r a s f e r i r s i sui fondi col t ivat i . I grandi c a s c i n a l i c o -

struit i in aper ta campagna nei p r i m i t r e quart i del seco lo danno or ig ine , t r a l ' a l t r o , a 

una f i t ta re te di s trade poderal i che avranno poi un ' importanza cons iderevo le nel lo sv i -

luppo del vi l laggio . 

Gli abitanti di Se t t imo, che nel 1734 e rano 1547, nel 1774 r i sul tano 2500 , con un aumen 

to del 222 % in 74 anni e del 41 % in quarant 'anni , E si noti che le c a s e c o s t r u i t e per 

ospi tare i nuovi s e t t i m e s i , o l t re ad e s s e r e genera lmente povere come la gente che le 

abitava, erano incredib i lmente sovraf fo l la te ; e s s e sorgevano preva lentemente lungo lo 

a s s e del l 'a t tuale via I ta l ia a Ovest e a E s t del vecch io nucleo. 
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P r i m a di concludere l ' e s p o s i z i o n e delle notizie sul s e c o l o XVII I , s i r i f e r i s c e una cu-

r i o s i t à t r a t t a dal la "Guida" del G r a s s i : le pr inc ipal i c a s e di Set t imo appartenevano al 

M a r c h e s e F a l l e t t i di B a r o l o conte di Se t t imo, al l ' Intendente Viot t i , a l medico P e c c h i o , 

al notaio Amour ; gli A l i s io avevano una c a s a con be l giardino; a l t r i p r o p r i e t a r i di c a s a 

erano i C u g l i e r e r o , i B o i n e , i Quaglia , gli Audoli, i Campo, i B a n c h e r o , i Bo logna , i 

M a s a z z a , gli S p e r l a . Appare s igni f icat iva l ' appar tenenza del patr imonio edi l iz io di Se_t 

t imo ad una r i s t r e t t a c e r c h i a di persone : i l Conte, l ' Intendente , il m e d i c o , il notaio 

(che erano le p e r s o n a l i t à del p a e s e ) e alcune a l t re famigl ie borghes i del luogo, in m i -

sura però via v ia più es igua a mano a mano che la s c a l a scende: a r i s t o c r a z i a , b o r g h e -

sia in te l le t tuale , b o r g h e s i a c o m m e r c i a l e , ar t ig iana e r u r a l e . 

(1) Si veda la m e m o r i a di E . Ol l ivero sul la P ieve di S. P i e t r o in " A r c h i t e t t u r a r e l i -
g iosa p r e r o m a n i c a e r o m a n i c a n e l l ' a r c h i d i o c e s i di T o r i n o " T o r i n o , Dagnino 1940 , 
pag. 1 3 6 - 1 4 5 e il m a n o s c r i t t o del T e o l . Domenico C a c c i a : "Not iz ie S tor i che su 
Set t imo T o r i n e s e " . 

(2) E ' appena i l c a s o di r i c o r d a r e , p e r ò , che " v i l l a " aveva s igni f icato di v i l laggio , 
p icco lo c e n t r o abitato cost i tui to da un gruppo di c a s e r iunite so l i tamente nei p r e s s i 
di una pieve . 

(3) L a r i c o s t r u z i o n e d e s c r i t t a si è potuta d e s u m e r e da una p l a n i m e t r i a de l l ' in iz io d e l -
l 'o t tocento e s i s t e n t e n e l l ' a r c h i v i o di Stato , da alcune c a r t e del s e i - s e t t e c e n t o r e -
centemente s c ò p e r t e in Municipio. 



CAP. SECONDO 

S E T T I M O N E L S E C O L O X I X 

( 

1 - Al la v ig i l ia delle grandi t r a s f o r m a z i o n i -

Set t imo mi l leo t tocentoquarantase i c i r c a . 

"Nel la parte se t tentr ionale del paese (nella regione Moglia e t r a l ' a u t o s t r a d a e la B e a -

l e r a Nuova), si vede una palude c i rcondata da v a r i e b o s c a g l i e , ove i c a c c i a t o r i possono 

fa re buone prede . Un 'a l t ra palude g iace a o s t r o del vi l laggio e in p r o s s i m i t à di e s s o 

(sono le regioni Chiomo e P r a m o r t o ) , entro la quale p a s s a lentamente la b e a l e r a F r e i -

dano. 

Il t e r r i t o r i o è a s s a i f e r t i l e e ben colt ivato: s o m m i n i s t r a in qualche abbondanza c e r e a l i , 

legumi e mol ta canapa; il r a c c o l t o del f ieno è i l più c o n s i d e r e v o l e , ond'è che i v i l l i c i 

possono mantenere molte bes t ie bovine. 

Evvi una mani fa t tura dei Minori Osservant i di San T o m a s o di T o r i n o , i quali vi fanno 

t e s s e r e i panni del la l o r o r e l i g i o s a famigl ia . 

Una congregazione di C a r i t à s o c c o r r e i mol t i pover i del luogo. P e r l ' i s t r u z i o n e dei gio 

vinetti vi sono due m a e s t r i stipendiati dal Comune. 

vi ha una stazione di cinque R e a l i C a r a b i n i e r i a c a v a l l o , c o m p r e s o i l b r i -

gadiere che l a comanda. 



Gli abitanti sono in genera le a s s a i robust i , pac i f i c i e dediti ai l a v o r i della c a m p a g n a " . 

Queste le notizie che dà i l C a s a l i s sul borgo di Set t imo T o r i n e s e , al Volume X X del suo 

"Diz ionar io S t a t i s t i c o - S t o r i c o - G e o g r a f i c o dei luoghi del Regno S a r d o " . Non si fa cenno 

del cent ro abitato. Dal la d e s c r i z i o n e , che si è voluto in tegra lmente t r a s c r i v e r e , si pub 

argui re che f o s s e un g r o s s o agglomerato r u r a l e , c r e s c i u t o rapidamente di popolazione 

nel g i ro di poco più di cinquant'anni. Infatt i , nel 1838 sono p r e s e n t i in Se t t imo 3115 a -

bitanti e nel 1848 ben 3357 , dis tr ibui t i in 724 famigl ie e 266 c a s e . In media v e r s o m e t à 

seco lo ogni famig l ia di Set t imo e r a f o r m a t a dunque da 4 , 63 componenti e vi e r a una c a -

sa ogni 2 , 6 f a m i g l i e . 

P e r c o n o s c e r e le dimensioni del paese e i graduali sviluppi e le t r a s f o r m a z i o n i che ne 

modif icarono in parte la f i s ionomia durante i l seco lo X I X , s i deve far r i f e r i m e n t o a l l a 

c a r t o g r a f i a c o n s e r v a t a negli a rch iv i del Catasto: la mappa Rabbini del 1855 e la mappa 

aggiornata del 1889. 

Nel 1855 i l p a e s e è cost i tui to da un nucleo pr inc ipa le , del imitato a nord dal la v ia del le 

Scuole (ora Mazzin i ) , a ovest dal la via C a r l o Alber to (ora Matteott i ) , a sud dal la p i a z -

za del la F i e r a (ora V i t t o r i o Veneto) , a es t dal canale B a r b a c a n o (vie Teologo Antonino 

e Rooseve l t ) . Due nucle i minor i sono r i spe t t ivamente , a occidente ( i so lato t r a le vie 

per Tor ino ( o r a I ta l ia ) , Gar iba ld i , Circonval laz ione Nord (ora Cavour) e i l canale B a r -

bacano) , e a o r i e n t e , lungo la v ia Umber to , a p a r t i r e dal la " P i a z z e t t a " a l l a c a s c i n a 

V e r d e r o n e , e s t r e m a propaggine del l 'abi tato v e r s o Chivasso . Non si notano c a s e sparse , 

a e c c e z i o n e dei grandi c a s c i n a l i s e t t e c e n t e s c h i e di due c a s e t t e appena al di l à del p a s -

saggio a l ive l lo della s t rada di L e j n ì . 

L a p r e s e n z a dei due nucle i accennat i , denuncia l a tendenza, fin d ' a l l o r a in at to , di s v i -

luppare i l paese sul la d i r e t t r i c e pr inc ipale : più p r e c i s a m e n t e t r a l a via M a e s t r a ( o r a 

I ta l ia ) e la cos ide t ta " C i r c o n v a l l a z i o n e Nord" (vie Cavour , Verdi e G. G a l i l e i ) . 

Gli edi f ic i c o s t r u i t i t r a la seconda m e t à del se t tecento e i l p r i m o ottocento seguono pe -

dissequamente i l t r a c c i a t o di v e c c h i e s t rade comunal i . Ciononostante , la t r a m a v i a r i a , 

e soprattutto l ' o r d i t u r a ed i l iz ia , sono ben def ini te , e di rado r i su l tano d i s p e r s e ne l la 

s p e c i o s a r i c e r c a di spazi e s t e r n i , fondamentalmente e s t r a n e i a l la r e a l t à , e p e r c i ò a l l a 

v i ta , del nucleo or ig inar io . L ' a s s e n z a di fantas ia o di grandios i tà di vedute ne l la f o r m a 
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zione di quest i ampliamenti spontanei, va giudicata nelle sue giuste proporzioni : s a r e b 

be fuori luogo pretendere l 'una e l ' a l t r a c o s a in un borgo totalmente r u r a l e q u a l ' e r a 

Set t imo, p r e s s o c c h è ignorato nei s e c o l i precedent i dai principi regnanti e dalle grandi 

c a s a t e della c o r t e , che prefer ivano notor iamente soggiornare in c e n t r i come Rivol i , 

V e n a r i a e M o n c a l i e r i - per non c i tarne che alcuni t r a quell i di maggior f a m a - dove la 

natura aveva largheggiato in a t t ra t t ive , a s s a i super ior i a quel le , m o d e s t i s s i m e , che 

poteva o f f r i r e il t e r r i t o r i o di Se t t imo. Confrontando la mappa del 1855 con la p l a n i m e -

t r i a del 1809 si nota che i fabbr ica t i che compaiono come totalmente nuovi sono pochi 

e di s c a r s a importanza , mentre numeros i sono quelli che completano edi f ic i p r e e s i s t e n 

t i . Una innovazione importante è la spar iz ione di un g r o s s o caseggia to a monte del p r i -

mo t ra t to del la via R o m a , t r a le vie I ta l ia e Mazzini . Con il suo abbatt imento si r e a l i z -

za l ' a p e r t u r a della via R o m a fino a l la Stazione del la costruenda s t rada f e r r a t a Vi t tor io 

E m a n u e l e . E ' questa la pr ima v e r a opera u r b a n i s t i c a di Se t t imo, dopo c i r c a un s e c o l o 

di i m m o b i l i s m o quasi assoluto. 

2 - E c o n o m i a e demograf ia -

Intorno al 1878 Antonio B e r t o l o t t i v is i tava Set t imo. Sul suo taccuino annotava p a r e c c h i e 

novità r i spe t to a l l ' o r m a i lontano 1846. In t rent 'anni il "v i l l agg io" del C a s a l i s ne aveva 

fatti di p a s s i ! L ' a c q u a del F r e i d a n o s c o r r e v a s e m p r e lentamente nel suo letto s e c o -

l a r e , m a le paludi erano s c o m p a r s e , sost i tui te da una gran d i s t e s a di p r a t i , b iancheg-

gianti a quando a quando di panni m e s s i ad a s c i u g a r e al sole e a l l ' a r i a in f i le ordinate ; 

s p a r s e qua e là , ai la t i delle s trade c a m p e s t r i , e rano le linde c a s e t t e dei lavandai a 

s ign i f i care e a dare sp icco a l la r e c e n t e t r a s f o r m a z i o n e . 

Anche a nord del paese gli stagni e gli acqui tr in i non ammorbavano più l ' a r i a di m i a s m i 

impuri : t r a i querce t i cedui, e s t e s i per o l t re un quarto del t e r r i t o r i o , s i scorgevano 

campi a r a t i , p icco l i c a s c i n a l i , alcune fornac i di mattoni . 

Nel se t tore d e l l ' a g r i c o l t u r a i l B e r t o l o t t i r i f e r i s c e un fatto che des ta qualche s o r p r e s a : 

Se t t imo godeva di un c e r t o qual pr imato nel la produzione dei cavol i , che venivano c o l -

t ivat i in abbondanza e con e s t r e m a a c c u r a t e z z a " i n f o r m a di g iard in i " nel le a r e e l i m i -

t ro fe al c o n c e n t r i c o , e venduti con prof i t to sui m e r c a t i del la v ic ina T o r i n o e nel Cana-
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v e s e . 

A s s a i maggior i p r o g r e s s i compie Sett imo ne l l ' industr ia . 

Un signor B e l l a c o m b a aveva impiantato "uno s tabi l imento piuttosto r a r o " , nel quale l a -

voravano 84 opera i (12 m a s c h i , 48 femmine e 24 fanciul l i ) : vi s i fabbr icavano t e s s u t i 

di se ta ed oro ( l 'Autore p r e c i s a t r a t t a r s i di b r o c c a t i per ch iese e di v e s t i a r i o orientale), 

in m a s s i m a parte espor ta t i a l l ' e s t e r o . Un a l t ro s ignore , c e r t o Gal lo , aveva un opif ic io 

con un centinaio di dipendenti che accudivano al la c e r n i t a e manipolazione degli s t r a c c i 

di lana; un cotonif ìc io occupava 45 persone (10 m a s c h i , 30 femmine e 5 fanciul l i ) e un 

mulino " a foggia a m e r i c a n a " ( l 'at tuale mulino nuovo) una cinquantina di b r a c c i a n t i . Ai 

duecentottanta addetti delle industr ie e lencate si dovrebbero aggiungere quell i occupati 

nelle att ività m i n o r i a c a r a t t e r e a r t i g i a n a l e , spec ia lmente ne l la lavander ia , che già a l -

l o r a osava r i v a l e g g i a r e , per impor tanza , con " l ' a n t i c h i s s i m a di B e r t o l l a " . 

Sul c o m m e r c i o si hanno vaghe notizie : s i sa appena che i prodotti a g r i c o l i , di p r e f e r e n -

za smal t i t i v e r s o i l C a n a v e s e , procuravano un c o r r i s p e t t i v o di 60. 000 l i r e c i r c a di a l -

l o r a . Non vi si teneva m e r c a t o " p e r la v ic inanza a T o r i n o " e le f i e r e erano t r e al l 'anno, 

m a di poca importanza . 

Una delle cause che determinano lo sviluppo di Set t imo nel la seconda metà d e l l ' O t t o c e n -

to è la s t rada f e r r a t a , che r a p p r e s e n t a - con la vic inanza a l la grande c i t tà - i l p r i n c i -

pale fa t tore propulsivo d e l l ' e c o n o m i a l o c a l e . 

Sembrano t ramonta t i i tempi in cui le dil igenze e i c o r r i e r i , provenient i dal P i e m o n t e 

Set tentr ionale e O r i e n t a l e , t rans i tavano da Sett imo quasi senza f e r m a r s i , p e r c h è la tap 

pa d'obbligo nei l o r o f a t i c o s i s s i m i viaggi e r a Chivasso ! Il caval lo cont inuerà a n c o r a 

per p a r e c c h i l u s t r i a r e n d e r e p r e z i o s i s e r v i g i a l l 'uomo negli s c a m b i l o c a l i , m a dovrà 

c e d e r e via via i l p a s s o ai convogli f e r r o v i a r i nei t r a s p o r t i a grande d is tanza , s p e c i a l -

mente dei prodotti e delle m a t e r i e p r i m e di uso industr ia le . 

Dal l 'evoluzione del la t e c n i c a dei t r a s p o r t i Se t t imo, che è sulla v ia delle f e r r o v i e T o r i -

no-Milano e pel C a n a v e s e , t r a r r à notevoli benef ic i . 

A mano a mano che s ' in tens i f i cano e migl iorano le comunicazioni con la c i t tà , Se t t imo 

a t t i ra le attenzioni degli opera tor i industr ia l i che qui s tab i l i scono le sedi dei l o r o opif i -

f i c i . Le o c c a s i o n i di lavoro fanno af f luire gente da p a e s i v ic ini e lontani , s t imolano le 
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iniziat ive l o c a l i , poco a poco creano r i c c h e z z a . E ' un p r o g r e d i r e lento che f o r s e - c o -

me tutti i p r o g r e s s i apportati dalle cose nuove - vien guardato con diffidenza o addi-

r i t tura osteggiato agli inizi . 

Nel 1878 la popolazione e di 3664 abitanti ; nel 1881 aumenta a 3930 res ident i e 3886 

p r e s e n t i , 2892 dei quali - par i al 7 3 , 7 % del totale - agg lomerat i . 

Al cens imento del 1901 la popolazione res idente in Set t imo è di 4898 abitanti , con un 

aumento di 968 unità, par i al 2 4 , 6 % , r i spet to al 1881. 

L ' impianto di p iccole e medie industr ie t e s s i l i , i l contemporaneo sviluppo di at t ivi tà 

ar t ig iane , t r a le quali si r i cordano la produzione di bottoni di osso e la lavatura dei 

panni, la comodità delle comunicazioni con T o r i n o , sono i pr inc ipal i fa t tor i che inf lui-

scono s u l l ' a c c r e s c i m e n t o della popolazione s e t t i m e s e . Set t imo e s e r c i t a la sua a t t r a -

zione spec ia lmente v e r s o quelle popolazioni del la zona c i r c o s t a n t e del Canavese che 

si muovevano v e r s o la grande c i t tà . Sono movimenti m a g a r i modest i e a p iccolo r a g -

gio, che indicano però quanto f o s s e vivo fin d ' a l l o r a l ' i n t e r e s s e di taluni c o r r e n t i m i -

g r a t o r i e v e r s o questo borgo a n c o r a r u r a l e , la cui fortuna maggiore c o n s i s t e v a nello 

e s s e r e situato sulla d i r e t t r i c e di una t r a le pr inc ipal i penetrazioni v e r s o T o r i n o . 

Nel 1881 la Soc ie tà belga c o s t r u i s c e un t ronco di t r a m v i a a vapore da T o r i n o a Set t imo 

seguendo i l t r a c c i a t o della s t rada comunale del Regio P a r c o . Set t imo viene c o s ì a tro-

v a r s i unito a l la c i t tà con ben t r e m e z z i di comunicazione : f e r r o v i a dello Stato , f e r r o -

via del Canavese e t r a m v i a . Par tendo dal presupposto che l ' i s t i tuzione di un s e r v i z i o 

di pubblici t r a s p o r t i t rova giust i f icazione nel la p r e s e n z a , lungo il p e r c o r s o , di un suf-

f ic iente movimento v iaggia tor i , p a r r e b b e ovvio dedurre che la Soc ie tà c o s t r u t t r i c e e 

g e s t r i c e del la t r a m v i a Tor ino Se t t imo, p o s t e r i o r e a l le due l inee in p r e c e d e n z a indica -

te , abbia basa to i suoi c a l c o l i sul la poss ib i l e c o n c o r r e n z a nei r iguardi del le m e d e s i m e . 

Questo fatto farebbe p r e s u m e r e quindi che già ne l l 'u l t imo ventennio del l 'o t tocento e s i -

s t e s s e un d i s c r e t o spostamento g iorna l ie ro di operai occupati nel le industr ie di T o r i -

no, spostamento che venne via via aumentando con i l c r e s c e r e della popolazione di Set 

t imo e con lo sviluppo industr ia le del la c i t tà , 
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3 - L 'ab i ta to di Se t t imo nel la mappa del 1889 -

Il B e r t o l o t t i c o s ì d e s c r i v e l ' ab i ta to di Set t imo nel 1878: " L ' a b i t a t o in genera le è piut-

tosto r u r a l e , quantunque non manchino p a r e c c h i e c a s e s i g n o r i l i " . In r e a l t à quel le che 

i l B e r t o l o t t i definiva " c a s e s i g n o r i l i " erano dei buoni edif ic i di c iv i le ab i taz ione , senza 

alcuna p r e t e s a di s ignor i l i tà , cos t ru i t i soprattutto nel periodo 1 8 5 5 - 1 8 7 8 e nel decennio 

s u c c e s s i v o per conto dei s e t t i m e s i più agiat i , dai quali e rano abitat i od af f i t ta t i , per 

alloggi di una o due s tanze , al le famigl ie operaie del luogo. 

Lungo le attuali vie R o m a ed A l f i e r i e rano al l ineate la maggior parte delle c o s t r u z i o n i 

a due e t r e piani fuori t e r r a r e a l i z z a t e nel concentr i co t r a il 1855 ed i l 1889-

P i c c o l i edi f ic i r e s i d e n z i a l i e rural i a uno e due piani sorgevano e s t e r n a m e n t e al nucleo 

ant ico, f iancheggiando la s t rada per T o r i n o , le vie Giosuè Carducc i e Cavour , la p i a z -

za del la F i e r a a sud del la b e a l e r a F r e i d a n o . Alcune c a s e r u r a l i e re la t ive dipendenze 

erano ai lat i di via Gal i l eo G a l i l e i . In regione Borgonuovo, a monte della f e r r o v i a T o -

r ino-Mi lano ed in p r o s s i m i t à del passaggio a l ive l lo , s i costruivano le p r i m e c a s e t t e 

ai lat i del le vie L e i n ì e Sch iappare l l i . Il c i m i t e r o , t r a s f e r i t o fin dal 1850 s u l l ' a r e a di 

via P r o g l i a nei p r e s s i del la f e r r o v i a , non diede origine ad alcun espansione edi l iz ia 

in quel la d i rez ione . L a mappa del 1889 indica l ' e s i s t e n z a , in via V e r d i , di un edi f i c io 

r u r a l e e della c o s i d e t t a " g h i a c c i a i a " ; tutte le a l t re a r e e e rano a prato i r r i g u o . 

T r a i motivi pr inc ipa l i che possono aver determinato l ' a d d e n s a r s i delle cos t ruz ion i 

nel la zona delle vie R o m a ed A l f i e r i si r i cordano : l ' a t t r a z i o n e e s e r c i t a t a dal la s tazione 

della f e r r o v i a S t a t a l e , a cui si e rano aggiunte, nel f ra t tempo, quelle del la Canavesana 

a nord e del t r a m vai a vapore a sud-ovest ; la vic inanza del vecch io c e n t r o , nel quale 

erano i l Municipio, le Scuole , l a C h i e s a P a r r o c c h i a l e , l ' A s i l o ed i negozi ; l a c o s t r u -

zione di alcuni s tab i l iment i industr ia l i nel le a r e e l i m i t r o f e (Gamna e P a g l i e r o in via 

F . Il i R o s s e l l i , Mina in via Verd i ) . 

Egualmente notevole e , in proporz ione , a s s a i maggiore fu l ' ed i f i caz ione del le c a s e 

s p a r s e nel t e r r i t o r i o comunale , specie nel le regioni Vagl iè e Chiomo, lungo le s t rade 

di Cast igl ione e del la P r o g l i a (poi Moglia) ed in B o r g a t a P a r a d i s o , ai confini con San 

Mauro T o r i n e s e : nel le zone c ioè di r e c e n t e bonif ica , ampiamente venti late e soleggiate, 
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dotate di una fitta re te di canal izzazioni per le acque i r r i g u e e di sco lo , dove i lavan-

dai potevano quindi agevolmente svolgere la lo ro att ività ar t ig iana . 

L 'adeguamento del patr imonio edil izio del vecch io c e n t r o di Set t imo al le nuove condi-

zioni di vi ta , conseguenti ad una situazione e c o n o m i c o - s o c i a l e in costante evoluzione, 

unitamente al s o r g e r e di decine di case t te s p a r s e t r a il tipo r u r a l e e il c iv i l e , sono 

f o r s e i fatt i più importanti del la seconda m e t à del Secolo X I X . E ' ad e s s i che si r i c o l -

lega la contemporanea t r a s f o r m a z i o n e soc ia le di una parte cons iderevole del la popo-

lazione s e t t i m e s e , da esc lus ivamente contadina ad ar t ig iana , da b r a c c i a n t a t o agr i co lo 

a p icco la borghes ia paesana : t r a s f o r m a z i o n e che a v r à i suoi r i f l e s s i più notevoli ne l -

le modif icazioni s trut tural i e soc ia l i nei periodi che a quel cinquantennio seguiranno. 



CAP. T E R Z O 

L ' A M B I E N T E G E O G R A F I C O FISICO -

Il t e r r i t o r i o di Se t t imo T o r i n e s e si es tende, con una superf ic ie di ha 3197 , ne l la p ia -

nura a l la s i n i s t r a del P o a n o r d - e s t di Tor ino . Confina a sud-ovest con San Mauro T o -

r i n e s e , ad ovest con T o r i n o , L e j n ì e , per un t ra t to di se icentocinquanta m e t r i c i r c a , 

con B o r g a r o ; a nord con Volpiano e con Brandizzo ; v e r s o sud la l inea di confine c o i n c i -

de g r o s s o modo con i l c o r s o del P o che s e p a r a pra t i camente il t e r r i t o r i o di Se t t imo da 

quello di Cast ig l ione e di Gass ino . 

L a parte di t e r r i t o r i o più densamente abi tata è c o m p r e s a t r a il R i o F r a c a s s a a sud, la 

b e a l e r a F r e i d a n o a s u d - e s t e il r i o San Gal lo a nord: t r e modest i c o r s i d 'acqua u t i l i z -

zati per l ' i r r i g a z i o n e delle a r e e a g r i c o l e ( sempre più l i m i t a t e , p e r c h è sot t ra t te dal la 

edif icazione a l l a ut i l izzazione a g r i c o l a ) , l imi t ro fe al c o n c e n t r i c o . 

L 'ab i ta to si distende a monte di una s c a r p a t a natura le , i l cui c ig l io super iore c o r r e a 

quota v a r i a b i l e t r a +207 e + 204 sul l ivel lo del m a r e con andamento d e c r e s c e n t e da sud 
/ 

ovest a nord e s t , m e n t r e quello i n f e r i o r e si t rova a quota media + 200 c i r c a . Attorno 

al nucleo già e s i s t e n t e a l la fine del l 'o t tocento dove popolazione ed edi l iz ia sono m a g g i o r 

mente addensate , si r a m i f i c a n o indi f ferenziatamente le zone di spontanea espans ione . 
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Nessun e lemento geograf ico p a r t i c o l a r e c a r a t t e r i z z a l ' ambiente f i s i c o del t e r r i t o r i o 

comunale di Set t imo. Il t r a c c i a t o delle pr inc ipal i vie di comunicazione che l ' a t t r a v e r -

sano ( f e r r o v i a , s t rada statale e autostrada T o r i n o - M i l a n o ) segue cos tantemente la di-

rezione del P o ( s c o r r e n t e in questo t ra t to p a r a l l e l a m e n t e al r i l i e v o co l l inare che gli è 

a sud), disegnando sul t e r r e n o una s e r i e di l inee re t te o di lunghi re t t i f i l i r a c c o r d a t i 

da grandi curve . F o r s e la sola p a r t i c o l a r i t à del t e r r i t o r i o di Set t imo e propr io c o s t i -

tuita dal t r a c c i a t o di queste v ie , che consente di vedere per ampio raggio il v e r s a n t e 

nord-oves t del la col l ina di Tor ino , con le sue ondulazioni, i suoi b o s c h i , i suoi vigneti , 

i conventi , le antiche c h i e s e , le s e t t e c e n t e s c h e ed ot tocentesche vi l le patr iz ie che lo 

cos te l lano . 

} 
C a r a t t e r i s t i c a comune al la pianura c i r c o s t a n t e la grande c i t tà sono i g r o s s i c a s c i n a l i 

s p a r s i nel la parte del comune a monte della s c a r p a naturale sopra accennata . Spiccano 

t r a gli a l t r i , per importanza e per mole di edi f i c i , la c a s c i n a " S a n G i o r g i o " , a sud 

ovest del c o n c e n t r i c o e sulla s t rada per San Mauro, e , a nord e s t del c o n c e n t r i c o , la 

c a s c i n a " l ' I s o l a " , a mezzogiorno del la s tatale 11 e a mezzo c i r c a t r a i l c e n t r o ed il 

confine con Brandizzo . 

Un picco lo agglomerato r u r a l e , fo rmato da alcune c a s e raggruppate attorno a l l 'un ica 

via c e n t r a l e , si t rova sulla s t rada che da Set t imo porta a L e i n ì - C a s e l l e . Si t r a t t a del la 

f raz ione F o r n a c i n o , che appartiene m e t à al comune di Set t imo e metà a quello di L e i n ì . 

C i r c a la c l imato log ia di Set t imo va notato che i l t e r r i t o r i o è soggetto sovente a fur iose 

grandinate , che nebbie b a s s e e dense rendono dif f ic i le i l t r a f f i c o per lunghi per iodi del-

l 'anno, che i venti dominanti spirano da n o r d - e s t a sud-oves t e v i c e v e r s a , che i l vento 

di sud-ovest è f o r i e r o di tempo buono e quello di n o r d - e s t di tempo catt ivo. 

Se le vaste a r e e paludose a n c o r a e s ì s t e n t i a m e t à ottocento sono definit ivamente s c o m -

parse , la natura del suolo è r i m a s t a q u a l ' e r a : infatti s i trovano falde d 'acqua a profon-

dità i n f e r i o r e al m e t r o o addir i t tura af f iorant i nel la zona b a s s a t r a il P o , la s t rada di 

San Mauro, la s carpata naturale più volte menzionata e la s t rada s ta ta le ; anche t r a il 

R io San G a l l o , la b e a l e r a Nuova, e la s t rada del la Moglia af f iorano qua e là banchi i m -

p e r m e a b i l i di a r g i l l a cost i tuenti a l t re t tant i bac ini di r a c c o l t a delle acque piovane e de-

gli s c o l a t i c c i provenienti dai fondi situati a quote s u p e r i o r i . 



Nelle zone indicate i t e r r e n i umidi e talvolta poco c o n s i s t e n t i , es igono spese c o n s i d e -

revol i per l ' e s e c u z i o n e delle fondazioni degli edi f ic i e , quando si vogliano dotare dello 

scant inato , per l ' e s e c u z i o n e di m u r i alti due m e t r i e ol tre r i spet to al piano di c a m p a -

gna. In ogni c a s o l ' acquis iz ione di queste zone ad a r e e adatte ad organic i piani edi l iz i 

c o m p o r t e r e b b e ingenti opere di drenaggio che r e n d e r e b b e r o e s t r e m a m e n t e o n e r o s e le 

indispensabi l i t r a s f o r m a z i o n i (1). 

Le condizioni del suolo sono da r i t e n e r s i m i g l i o r i nel le r imanent i par t i del t e r r i t o r i o , 

anche se la cost i tuzione geologica del m e d e s i m o è alquanto discontinua, t ra t tandos i di 

depositi al luvionali del P o e della Stura r i s a l e n t i a data a n t i c h i s s i m a . T r a le zone che 

s a r e b b e r o da p r e f e r i r s i per a t tuare eventuali p r o g r a m m i di sviluppo edi l iz io si c i tano 

le seguenti : a ovest del c o n c e n t r i c o , t r a i l r io San Gal lo , l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - M i l a n o , 

la s t rada del la C e b r o s a , la b e a l e r a di San Giorgio , il R io F r a c a s s a e la s t r a d a di San 

Mauro; a sud e s t del c o n c e n t r i c o , t r a i l canale delle pianche, l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - M i -

lano, la s tata le 11 e il confine con Brandizzo . 

(1) Durante la cos t ruz ione degli edi f i c i del vi l laggio E s t F a r m i t a l i a , t r a v ia C a s c i n a 
Nuova, i l r i o Rabelot to e la f e r r o v i a Tor ino Nord, si è r e s o indispensabi le p r o c e -
dere al r i s a n a m e n t o del suolo mediante c o s t o s e canal izzazioni di r a c c o l t a del le 
acque di in f i l t raz ione , acque che sono apparse abbondanti e quasi s u p e r f i c i a l i per 
l ' i m p e r m e a b i l i t à degli s t r a t i sot tostant i ; analoga situazione si è r i l e v a t a nel c o r s o 
del la cos t ruz ione del t ra t to de l l ' au tos t rada T o r i n o - I v r e a t r a la borgata F o r n a c i n o 
a sud e la B e a l e r a Nuova a nord. 



CAP. QUARTO 

S T R U T T U R A E S V I L U P P O D E L L A POPOLAZIONE 

1 - Sviluppo della popolazione -

T r a il 1901 e il 1958 la popolazione mani fes ta una tendenza a l l ' aumento , tendenza che 

non è cos tante , ma v a r i a a seconda del periodo. (Graf ic i n. 5 , 6, 7 e Tabel le I e II). 

In re laz ione a l l ' e v o l v e r s i de l l ' e conomia del Comune v e r s o una s e m p r e più accentuata 

industr ia l izzaz ione , s i distinguono quattro fas i pr inc ipal i di sviluppo demograf i co , che 

si identi f icano con il s o r g e r e in loco delle p r i m e industr ie moderne , con i l loro g r a -

duale potenziamento e il contemporaneo sviluppo industr ia le di T o r i n o , con la c r i s i 

e c o n o m i c a del 1 930-"31 e s u c c e s s i v a r i p r e s a e , infine, con il periodo del più r e c e n t e 

sviluppo postbel l i co . 

1° PERIODO 

I " fase - Decennio 1901-1911 

Nel 1907 si s tab i l i s ce in Set t imo la f a b b r i c a di prodotti f a r m a c e u t i c i Schiappare l l i 

Questo fat to , per c e r t i aspett i dec is ivo per l ' avveni re del Comune, non determina m o -

dif icazioni di qualche r i l i evo nel la ve loc i tà d ' incremento demograf i co r i spet to ai pe -

riodi immedia tamente precedent i . Infatti la popolazione aumenta da 4898 a 5362 , con 

un i n c r e m e n t o di 464 abitanti , par i al 9 , 4 7 %. 
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I I " fase - Decennio 1 9 1 1 - 1 9 2 1 

In questo decennio, c a r a t t e r i z z a t o da due guerre (campagna di L i b i a e p r i m a grande 

g u e r r a 1 9 1 5 - ' 1 8 ) , l ' i n c r e m e n t o demograf i co è di 906 abitanti (da 5362 a 6268 ) , c ioè 

del 1 6 , 9 0 % r i s p e t t o al 1911. Cominciano i p r i m i - seppur modest i - f luss i m i g r a t o r i 

dal Veneto , spec ia lmente t r a il 1916 ed il 1918. 

Nel 1914 viene att ivato i l c o l o r i f i c i o P a r a m a t t i e nel 1 91 9 - ' 2 0 lo s tabi l imento Magl io -

la par la cos t ruz ione di c a r r i f e r r o v i a r i . A in iz iare dal 1919 si in tens i f i ca i l m o v i -

mento i m m i g r a t o r i o , so l lec i ta to dalle buone prospett ive di sviluppo de l l ' indus t r ia e , 

in a l t e rna t iva , dal l ' eventual i tà che si p r e s e n t a ai nuovi venuti di t r o v a r e adeguata s i -

s temazione in Tor ino . I Magliola impiegano molta mano d 'opera già occupata ne l la 

sede pr inc ipale di Santhià, provocando i l t r a s f e r i m e n t o a Set t imo di p a r e c c h i e f a m i -

glie oriunde del V e r c e l l e s e . 

Ilo PERIODO - ( 1 9 2 1 - 1 9 3 1 ) 

Il movimento i m m i g r a t o r i o r i s u l t a intens i f icato : la popolazione aumenta in d iec i anni 

di 2512 abitanti , o s s i a del 4 0 , 0 8 % r i spe t to al 1921 , percentuale che v e r r à supera ta 

soltanto nel decennio 1 9 4 8 - ' 5 8 . 

Inf luiscono sul fenomeno, da un lato i l c r e s c e n t e sviluppo delle industr ie pre e p o s t -

be l l i che (Sch iappare l l i , P a r a m a t t i e Magl iola - che nel f r a t t e m p o ha m e s s o in funzione 

un impianto s i d e r u r g i c o - ) ed a l t re m i n o r i sor te t r a i l 1921 ed i l 1927 , d a l l ' a l t r o la 

a t t raz ione su Se t t imo del la v ic ina c i t tà , a l la quale i l cent ro abitato è comodamente co l 

legato con d i v e r s i m e z z i di t r a s p o r t o pubblico: f e r r o v i a dello Stato , f e r r o v i a del C a n a -

v e s e , t r a m v a i a vapore ( e l e t t r i f i c a t o nel 1924 dai f r a t e l l i Ghigo). 

111° P E R I O D O - ( 1 9 3 1 - 1 9 5 1 ) 

I " f ase -Quinquennio 1 9 3 1 - 1 9 3 6 

L e conseguenze del la c r i s i e c o n o m i c a del 1 9 2 9 - ' 3 0 sono evidenti ne l l ' andamento del 

d i a g r a m m a , che denuncia un punto di minimo re la t ivo (ab. 8120) in c o r r i s p o n d e n z a 

del 1° gennaio 1935 . 

Alcune industr ie hanno c e s s a t o ogni at t ivi tà (ad e s e m p i o Magl io la ) , a l t re l avorano a 

r i t m o notevolmente ridotto. Nel 1934 lo s tab i l imento Schiappare l l i viene ceduto a l la 

S o c i e t à F a r m a c e u t i c i Acna Schiappare l l i (poi F a r m i t a l i a dal 1936) , che r iprende i l 
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c i c l o produttivo nell 'anno seguente. 

Dal 1935 la situazione tende a m i g l i o r a r e : a l le diminuzioni di popolazione, che si 

susseguivano in interrot tamente dal 1931 , fan r i s c o n t r o gli aumenti di 390 abitanti nel 

1935 e di 358 nel 1936, dovuti per il 90 % al movimento m i g r a t o r i o , c o s i c c h é viene 

r e c u p e r a t o lo svantaggio precedente . 

I I " fase - Quinquennio 1936-1941 

Pub c o n s i d e r a r s i un periodo di ins tabi l i tà t r a n s i t o r i a . Il movimento demograf i co r i -

sulta c r e s c e n t e fino al 1940, d e c r e s c e n t e nel 1941. In p a r t i c o l a r e si r i levano due pun-

ti di m a s s i m o re la t ivo : nel 1938 in conseguenza del l ' in iz io del l 'a t t iv i tà delle A c c i a i e -

r i e - T r a f i l e r i e Cravet to e delle A c c i a i e r i e Meroni , e nel 1940 in occas ione dello sfol 

lamento , t r a i m e s i di giugno e o t tobre , di p a r e c c h i e famigl ie t o r i n e s i in seguito ai 

p r i m i bombardament i a e r e i della c i t tà . 

I l i " f ase - Quinquennio 1 9 4 1 - 1 9 4 6 

L ' i n c r e m e n t o demograf ico di questi anni è d e l l ' 1 , 2 6 % contro il 1 7 , 5 0 % del quinquen-

nio precedente , 

Gli eventi b e l l i c i contr ibuiscono a rendere fluttuante il movimento della popolazione, 

che r e g i s t r a un decremento annuo minimo di - 7 , 7 4 ° / 0 0 nel 1942 ed un i n c r e m e n t o 

annuo m a s s i m o del 1 5 , 4 0 ° / 0 0 nel 1943. 

I V " fase - Quinquennio 1 9 4 6 - 1 9 5 1 

L a popolazione si mantiene p r e s s o c c h è invar ia ta , intorno ai 10. 100 abitant i , fino al 

1949; dopo r iprende il movimento ascendente della curva . Nel l ' in tero periodo la po-

polazione aumenta in c o m p l e s s o del 5 , 3 9 %. L 'anno di m a s s i m o i n c r e m e n t o è il 1950 

con il 2 9 , 6 3 ° / 0 0 , quello di minimo è il 1947 con - 2 , 7 4 ° / 0 o ° 

Si noti che t r a il 1946 e il 1949 gran parte del le famigl ie di s fol lat i fa r i torno a Tor ino 

e che l ' in iz io della r i p r e s a e c o n o m i c a , coincidente a l l ' i n c i r c a con quello del la r i p r e s a 

de l l ' a t t iv i tà edi l iz ia , si ha intorno al 1 9 4 9 - ' 5 0 . 

I V 0 PERIODO - ( 1 9 5 1 - 1 9 5 9 ) 

T r a il 1951 e il 1956 l ' i n c r e m e n t o del la popolazione è del 2 1 , 7 8 % , va lore notevolmen-

te super iore di quell i r e g i s t r a t i nei quinquenni precedent i . 
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Volendo tentare dei ra f f ront i con periodi già e s a m i n a t i , s i r i t iene uti le c o n s i d e r a r e 

gli in terva l l i di tempo 1921 -1931 e 1 9 4 9 - 1 9 5 9 . c a r a t t e r i z z a t i en t rambi da un'analoga 

situazione e c o n o m i c a e di sviluppo industr ia le , demogra f i co , edi l iz io . Orbene , m e n t r e 

t r a i l 1921 ed il 1931 l ' i n c r e m e n t o della popolazione è stato del 4 0 , 0 8 % , t r a i l 1949 

ed i l 1959 raggiunge la c i f r a pr imato del 5 3 , 4 2 % , passando da 10. 204 abitanti r e s i -

denti al 1 / 1 / 1 9 4 9 a 1 5 . 5 1 0 r e s i d e n t i al 1 / 1 / 1 9 5 9 . 

Giova infine r i c o r d a r e un a l t ro fenomeno, di cui è c a u s a indire t ta la v ic inanza a l l a 

grande c i t tà : la d i f fe renza c ioè t r a la popolazione p r e s e n t e e quella r e s i d e n t e nel c o -

mune, d i f ferenza che è venuta via v ia c r e s c e n d o dopo i l 1951 con tendenza a s t a b i l i z -

z a r s i negli ul t imi anni intorno ad una c i f r a v a r i a b i l e t r a le 900 e le 1000 unità. 

P O P O L A Z I O N E P R E S E N T E E R E S I D E N T E N E L COMUNE 
al 4 / 1 1 / 1 9 5 1 e a l l ' l / l / 1 9 5 7 ed l / l / l 9 5 9 

Popol . Popol . P e r c e n t u a l e di 
p r e s e n t e r e s i d e n t e P p - P r ( P p - P r ) 

(Pp) ( P r ) sul la popolazione 

p r e s e n t e 

Al 4 / 1 1 / 1 9 5 1 ( c e n s i m e n t o ) 11008 10886 122 1 , 1 1 % 

Al 1 / 1 / 1 9 5 7 (dati anagrafe comunale ) 14595 13625 970 6 , 6 5 % 

Al 1 / 1 / 1 9 5 9 ( " " " ) 16586 1565,5 931 5 , 6 1 % 

2 - Movimento natura le nel per iodo 1 9 3 2 - 1 9 5 8 (gra f i co 8 e t a b e l l a II) -

Il v a l o r e asso luto del saldo del movimento naturale negli anni del per iodo in e s a m e è 

genera lmente posi t ivo; r i s u l t a negativo in quattro anni sol tanto, e p r e c i s a m e n t e nel 

1942 ( - 3 ) , nel 1945 ( - 2 3 ) , nel 1949 ( - 4 ) , nel 1951 ( - 4 ) e nullo nel 1941 . 

Il quoziente g e n e r i c o di i n c r e m e n t o naturale (1) ha un andamento o s c i l l a n t e , con punte 

di m a s s i m o nel 1957 (+ 6 , 3 4 ° / o o ) > di min imo nel 1945 ( - 2 , 2 7 ° / 0 o ) u n a media del 

2 , 7 7 ° / 0 o c o m e r i s u l t a dal g r a f i c o 9. 

L ' i n d i c e di nata l i tà , che è stato mediamente del 1 3 , 4 0 ° / o o n e l l ' i n t e r o per iodo , d i m i -

nuisce durante l ' u l t i m o conf l i t to , r iprende ad aumentare dal 1947 al 1948 , r i d i s c e n d e 

a l 10 ° / o o nel 1949 ed 

a p a r t i r e dal 1950 r i s u l t a in aumento p r e s s o c c h è c o s t a n t e ; nel 

1957 è del 1 6 , 4 9 ° / 0 0 , avvic inandosi al m a s s i m o del 1938 , che fu del 1 7 , 5 4 ° / 0 o -
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Causa pr incipale del l 'e levato indice di natal i tà è , come si v e d r à , l ' i m m i g r a z i o n e di f a -

migl ie giovani provenienti da quelle regioni d ' I ta l ia dove tale indice è notevolmente 

alto. 

L ' ind ice di m o r t a l i t à o s c i l l a t r a il 9 ° / o o e l ' i l ° / 0 0 ; la media per il periodo è del 

1 0 , 6 3 °/oo> con tendenza a l la diminuzione nel decennio 1 9 4 7 - 1 9 5 7 ( 1 0 , 1 4 ° / Q O ) , s i m i l -

mente a quanto sta accadendo nella maggior parte dei comuni della provincia (3). 

In va lore assoluto l ' i n c r e m e n t o naturale della popolazione d a l l ' l / l / l 932 a l l ' l / l / l 959 

è stato di 772 unità, corr ispondent i al 1 0 , 9 7 % d e l l ' i n c r e m e n t o tota le . 

3 - Movimento m i g r a t o r i o nel periodo 1 9 3 2 - 1 9 5 8 -

E ' nota l ' i m p o r t a n z a dei movimenti di popolazione che avvengono a l l ' in terno di un P a e -

se da regioni economicamente d e p r e s s e o ad alto indice di natal i tà , o che presentano 

l 'una e l ' a l t r a c a r a t t e r i s t i c a i n s i e m e , v e r s o a l t re più r i c c h e , s ia per le att ività indu-

s t r i a l i , c o m m e r c i a l i o tur i s t i che che vi s i svolgono, s ia perchè dotate di fonti natural i 

di r i c c h e z z a , quali g iac iment i m i n e r a r i , a lo ro volta g e n e r a t r i c i di a l t re att ività c o l l a -

t e r a l i di p r i m a r i a importanza . 

I fenomeni a cui danno luogo codeste migraz ioni sono molt i e c o m p l e s s i , d i f f ic i lmente 

contro l lab i l i a t t r a v e r s o le normal i fonti s ta t i s t i che . Soprattutto dif f ic i le è il contro l lo 

nel c a s o di una c i t tà in espansione , ne l la quale l ' i m m i g r a t o giunge il più delle volte a t -

t r a v e r s o s u c c e s s i v e tappe di avvic inamento, s ia che egl i provenga da regioni lontane 

s i a , più s e m p l i c e m e n t e , che il suo luogo d 'or igine si t rovi nel la s t e s s a regione del la 

grande c i t tà o nel le regioni l i m i t r o f e . 

Se t t imo T o r i n e s e , c o s t i t u i s c e un e s e m p i o s igni f icat ivo di comune vic ino ad una grande 

c i t tà nel quale l 'aumento del la popolazione è dovuto e s s e n z i a l m e n t e a l l ' i m m i g r a z i o n e . 

Genera l izzando, si potrebbe dire che tutti i fenomeni di a c c r e s c i m e n t o e di sviluppo di 

Se t t imo, dal punto di v i s ta d e m o g r a f i c o , e c o n o m i c o , s o c i a l e , edi l iz io , e , in s i n t e s i , 

u r b a n i s t i c o , hanno la loro motivazione propr io nel la v ic inanza del comune, e del suo 

a g g l o m e r a t o urbano in i s p e c i e , a l la grande c i t t à , o l t re al fatto - beninteso - che e s s o è 

a t t r a v e r s a t o da alcune s trade important i che a quella adducono. 



4 - Movimento m i g r a t o r i o totale (graf ico 8 e Tab. II) -

Si è potuto c o n t r o l l a r e quantitativamente il movimento m i g r a t o r i o annuo dal 1932 ad 

oggi, essendo r i su l ta t i i r r e p e r i b i l i i r e g i s t r i anagraf i c i re la t iv i agli anni precedent i . 

Nonostante questa lacuna (che è da r i t e n e r s i grave ai fini d e l l ' a n a l i s i , g iacche c o m p r e n 

de il periodo 1 9 2 1 - 1 9 3 1 che , come si e v i s to , è e s t r e m a m e n t e i n t e r e s s a n t e per c e r t e 

analogie che e s s o p r e s e n t a con l 'u l t imo decennio di sviluppo del comune) , s e m b r a a m -

m i s s i b i l e l ' i p o t e s i , b a s a t a sulle r i su l tanze degli e lement i r i l e v a t i , che la c a u s a p r i m a 

d e l l ' a c c r e s c i m e n t o di Se t t imo, anche nel trentennio precedente al 1932 , s ia l ' e c c e d e n -

za degli i m m i g r a t i sugli e m i g r a t i . 

Quanta parte abbia avuto il movimento m i g r a t o r i o , nello sviluppo demograf i co di S e t -

t imo appare dai dati seguenti : d a l l ' l / l / l 932 a l l ' l / l / 1 9 5 9 la popolazione del comune è 

aumentata di 7033 abitant i , dei quali 6261 - par i a l l ' 8 9 , 0 3 % d e l l ' i n c r e m e n t o totale -

cos t i tu iscono la quota di e c c e d e n z a dovuta al movimento m i g r a t o r i o . 

Il saldo f r a i m m i g r a t i ed e m i g r a t i è negativo negli anni 1931 , 1933 , 1934 ( c r i s i e c o n o -

m i c a , ch iusura p a r z i a l e e totale degli s tabi l iment i più important i ) , nel 1941 , 1942 , 

1947 e 1948 (fluttuazioni dovute a l la t r a n s i t o r i a r e s i d e n z a degli s fol lat i da T o r i n o duran 

te e appena dopo la g u e r r a ) , posi t ivo in tutti gli a l t r i anni c o n s i d e r a t i . 

Soprattutto r i l evante e c r e s c e n t e , anche se in modo non continuo e il saldo m i g r a t o r i o 

attivo t r a i l 1949 e i l 1958 . In questo periodo gli i m m i g r a t i a s s o m m a n o a 8754 e gli 

e m i g r a t i a 3677 , con una d i f ferenza di 5077 , corr ispondente a l l ' 8 1 , 1 % c i r c a d e l l ' i n -

c r e m e n t o m i g r a t o r i o totale r e g i s t r a t o dal 1932 al 1958. I quozienti g e n e r i c i medi d ' i m -

migraz ione e di e m i g r a z i o n e , e di i n c r e m e n t o m i g r a t o r i o , per l ' i n t e r o per iodo e s a m i -

nato, sono stat i r i spe t t ivamente del 6 0 , 7 7 ° / o o > del 3 6 , 3 6 ° / 0 0 e d e l 2 4 > 4 1 ° / 0 0 -

Ponendo a confronto i quozienti g e n e r i c i dianzi accennat i , r e l a t i v i però al decennio 

1 9 4 7 - 1 9 5 6 , con quell i di T o r i n o s e m b r a n o poss ib i l i queste c o n s i d e r a z i o n i : 

a) - I t a s s i di i m m i g r a z i o n e e di e m i g r a z i o n e r i su l tano più e levat i a S e t t i m o , c o s ì c o -

me maggiore è il quoziente g e n e r i c o d ' i m m i g r a z i o n e in Set t imo r i spe t to a quello 

della c i t tà . L ' o r i g i n e del fenomeno s e m b r a si debba r i c e r c a r e ne l la duplice fun-

zione, che è venuto assumendo i l Comune nel dopoguerra , di luogo di t r a n s i t o o 

s m i s t a m e n t o di una par te d e l l ' i m m i g r a z i o n e , a s s o r b i t a via via dal la c i t t à , e di 
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a s s o r b i m e n t o della parte r i m a n e n t e , che trova occupazione più o meno continua-

tiva nel le industrie loca l i . 

QUOZIENTI GENERICI 1 9 4 7 - 1 9 5 6 

I m m i g r . E m i g r . I n c r e m . Migrat . 

Set t imo 5 5 , 3 8 2 7 , 2 6 2 8 , 1 2 

Tor ino 3 9 , 8 7 1 6 , 7 3 2 3 , 1 4 

QUOZIENTI G E N E R I C I 1 9 5 2 - 1 9 5 6 

Set t imo 7 4 , 8 5 3 5 , 3 7 3 9 , 4 8 

Tor ino 4 9 , 0 4 1 4 , 2 7 3 4 , 7 5 

b) - Res tr ingendo l ' a n a l i s i al quinquennio 1 9 5 2 - 1 9 5 6 è poss ib i le r i l e v a r e che la di f fe-

r e n z a del l ' indice d ' incremento m i g r a t o r i o t r a Set t imo e Tor ino è a n c o r a super iore 

a quel la r i l e v a t a per il decennio; qualora ci si dovesse l i m i t a r e agli ul t imi due 

anni, 1957 e 1958 , e s s a c r e s c e r e b b e u l t e r i o r m e n t e . Evidentemente hanno e s e r c i -

tato la lo ro influenza su questa d i f ferenza p a r t i c o l a r e la congiuntura e c o n o m i c a di 

alcune industr ie cittadine e , soprattutto , l ' e f fe t t ivo t r a s f e r i m e n t o di alcune di e s s e 

e quello probabile di a l t r e , nel t e r r i t o r i o di Set t imo. In queste condizioni l ' i m m i -

gra to , anziché f e r m a r s i t emporaneamente a Set t imo per f a r v i tappa p r i m a di p r o -

seguire per la c i t tà , vi prende stabi le d i m o r a , con la speranza di t r o v a r e un l a -

voro qua l s ias i che gli consenta di s u p e r a r e i l periodo c r i t i c o in iz ia le di adat tamen-

to. 

T r a le cause che possono aver determinato i più r e c e n t i i n c r e m e n t i m i g r a t o r i si c i tano: 

- l ' a c c e n t r a m e n t o , nel t e r r i t o r i o del comune, di att ività secondar ie e , p a r t i c o l a r m e n -

te , l ' e s i s t e n z a di alcune grandi industr ie in f a s e di sviluppo; 

- p r e s e n z a di industr ie che , per es igenze di l a v o r a z i o n e , impiegano in preva lenza 

mano d 'opera g e n e r i c a ( a c c i a i e r i e , fonder ie , t r a f i l e r i e ) , con rotazioni f requent i 

delle m a e s t r a n z e a causa dei disagi der ivant i dal tipo di l a v o r o , al quale non tutti 

gli addetti sembrano a d a t t a r s i a dis tanza di tempo; 

- impianto di nuove industr ie , c o s t r e t t e per v a r i e ragioni a t r a s f e r i r s i fuori dei con-
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fini della grande c i t tà ; 

- sviluppo de l l ' ed i l iz ia r e s i d e n z i a l e e industr ia le che , per i l fatto di e s s e r e attuata 

secondo i metodi t rad iz iona l i , es ige alte aliquote di manoval i ; 

- minor incidenza del p r e z z o del l 'a f f i t to del l 'abi tazione sul cos to medio del la v i ta 

r i spet to ai p r e z z i loca t iv i p r a t i c a t i nel la grande c i t tà ; 

- minor cos to del le ar t e f a b b r i c a b i l i più p e r i f e r i c h e e poss ib i l i tà attuale e potenzia le , 

spec ia lmente da parte degli i m m i g r a t i venet i , di c o s t r u i r s i l a c a s a in p r o p r i o , m a -

gar i a tempo indeterminato . 

5 - Movimento m i g r a t o r i o per direzioni di provenienza ( T a b e l l a III) -

L ' e s a m e della tab. I l i c o n s e n t e , indicat ivamente , di s t a b i l i r e da quali d i rez ioni a r r i -

vano gli i m m i g r a t i e v e r s o quali a l t r e direzioni sono indir izzat i gli e m i g r a t i . 

L 'a l iquota degli i m m i g r a t i provenient i da comuni della provinc ia è poco meno del la m e -

tà di quella degli i m m i g r a t i provenienti da comuni di a l t re provinc ie (per il per iodo 

1 9 4 7 - 1 9 5 8 ta l i al iquote r i su l tano r i spe t t ivamente del 3 6 , 7 % e del 6 2 , 5 7 %) ; addi r i t -

tura t r a s c u r a b i l e è l ' a l iquota degli i m m i g r a t i provenienti d a l l ' e s t e r o ( 0 , 7 3 % ). 

V i c e v e r s a l ' a l iquota degli e m i g r a t i nei comuni della provincia sta in un rapporto di 

3 , 5 : 1 r i spet to a quel la degli e m i g r a t i fuori provincia . Il fenomeno r e g i s t r a la punta 
I ' 

m a s s i m a nel 1955, a l l o r c h é ai 354 e m i g r a t i ne l l ' in te rno della P r o v i n c i a fanno r i s c o n t r o 

appena 56 e m i g r a t i fuori prov inc ia , c o s i c c h é i l precedente rapporto a s s u m e i l v a l o r e 

di 6 , 3 : 1. 

Sebbene i r e g i s t r i da cui sono stat i desunti i dati non diano m a g g i o r i c h i a r i m e n t i , o l t re 

quell i indicat i , sul la e f fe t t iva dest inazione degli e m i g r a t i ne l l ' ambi to del la p r o v i n c i a , 

appare probabi le individuarla , per gran par te di e s s i , nel la grande c i t t à , la quale a s -

sorbe notor iamente un'al iquota f o r t i s s i m a d e l l ' e m i g r a z i o n e dei comuni ad e s s a l i m i t r o -

fi . 

6 " Composizione del la popolazione per luogo di or igine (gra f i co 10 e tabe l la IV) -

L ' o r i g i n e del la popolazione che r i s i e d e attualmente in Se t t imo è stata desunta a t t r a -
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v e r s o lo spoglio delle schede anagrafiche della popolazione res idente nel Comune allo 

inizio del m e s e di gennaio del 1959. 

Dai r i l i ev i effettuati (Tab. I V / 1 ) appare che il 2 9 , 5 2 % della popolazione è composta 

da individui nati in Sett imo, il 6 9 , 4 8 % da nati in a l t r i comuni d ' I tal ia e l ' I % da nati 

a l l ' è s tero . 

Questa p r i m a indicazione pone in r i l ievo la grande prevalenza , nei res ident i in Set t imo, 

di individui provenienti da a l t r i comuni, confermando la natura p a r t i c o l a r e del fenome-

no di a c c r e s c i m e n t o più volte r i c o r d a t a nei paragraf i precedent i . Ad avva lorare la con-

s iderazione ora esposta si fa presente che anche parecchi nati in Set t imo hanno il pa-

dre or ig inar io di a l t re zone o a l t re regioni (Tab. I V / 2 ) . 

S e m b r a opportuno, a questo punto, sviluppare l ' indagine per c o n o s c e r e qual 'è stato lo 

apporto delle d iverse regioni d ' I tal ia a l l ' incremento m i g r a t o r i o della popolazione Se t t i -

m e s e . 

Dal la tabel la notiamo che una buona aliquota, c i r c a il 3 3 , 7 5 % , è o r i g i n a r i a da comuni 

del P iemonte e della Val le d 'Aosta , ma se si dovesse approfondire maggiormente l ' a n a -

l i s i si avrebbe la s o r p r e s a di s c o p r i r e che una parte d i s c r e t a di cos toro è nata in P i e -

monte, m a da genitori provenienti da a l t re regioni . T r a le provincie piemontes i che 

maggiormente hanno contribuito al movimento migra tor io sono quelle di Tor ino (23 ,36%) 

Cuneo ( 4 , 2 3 %) , V e r c e l l i ( 2 , 1 0 % ), Ast i ( 1 , 4 9 %) , A l e s s a n d r i a ( 1 , 3 4 %) ; insignif icante 

l 'apporto di Aosta ( 0 , 5 5 %) e di Novara ( 0 , 2 8 %). A l l ' i m m i g r a z i o n e piemontese segue 

quella della regione veneta (soprattutto le provincie di Rovigo e Padova) per il 2 1 , 3 9 % , 

mentre gli i m m i g r a t i provenienti dalle regioni del mezzogiorno d ' I ta l ia r isul tano in nu-

m e r o a s s a i i n f e r i o r e a quanto normalmente si pensa (il 6 , 4 1 % del tota le) . 

7 - E t à della popolazione (graf ico I l e Tab. V) -

Non es i s tono , a questo proposito , poss ib i l i tà di raf fronto t r a i l cens imento del 1951 e 

c e n s i m e n t i precedent i per mancanza di dati re la t iv i ai singoli comuni. 

Al 4 / X I / 1 9 5 1 l ' e t à media della popolazione e r a di anni 36, i n f e r i o r e c ioè a l l ' e t à media 

della popolazione di Tor ino (anni 38) e della P r o v i n c i a (anni 37, 6). 



Confrontando i dati r iprodott i nel prospetto e r iguardanti la popolazione di Se t t imo, del_ 

la c i t tà e del la P r o v i n c i a , s i o s s e r v a che i giovani in età fino a 18 anni erano p e r c e n -

tualmente in numero maggiore nel comune di Set t imo, m e n t r e la popolazione adulta, 

in età t r a i 18 e i 60 anni, r i s u l t a v a i n f e r i o r e a quella della c i t t à e quas i eguale a que l -

la della P r o v i n c i a . 

E T À ' D E L L A P O P O L A Z I O N E (% r ispet to al la popolazione res idente to ta le ) 

Set t imo T . se Tor ino P r o v i n c i a 

fino a 18 anni 2 3 , 1 6 % 1 9 , 4 7 % 2 1 , 2 1 % 

da 18 a 60 anni 6 3 , 2 1 % 6 5 , 5 1 % 6 2 , 9 5 % 

da 60 anni in poi 1 3 , 6 3 % 1 5 , 0 2 % 1 5 , 8 4 % 

L ' e s a m e del la t a b e l l a V consente a l t r e s ì di s tab i l i re i l rapporto percentuale t r a popo-

lazione in età s c o l a s t i c a ( t ra i 6 e i 14 anni) e popolazione to ta le , rapporto che nel c a s o 

di Set t imo è 9 , 7 7 % (4). 

Quest 'ul t imo dato è suf f ic ientemente indicativo per la m e s s a a punto di un p r o b l e m a 

che i n t e r e s s a uno dei s e t t o r i pr inc ipa l i de l l 'a t t iv i tà della pubblica a m m i n i s t r a z i o n e : 

l ' i s t ruz ione p r i m a r i a . E ' c h i a r o infatt i che per un'alta percentuale di popolazione in 

età s c o l a s t i c a c r e s c o n o proporz iona lmente , da un lato il fabbisogno di aule per scuole 

e l e m e n t a r i e p o s t - e l e m e n t a r i , d a l l ' a l t r o la n e c e s s i t à di far f ronte convenientemente 

alle spese per la c o s t r u z i o n e , la manutenzione e gest ione del le Scuole s t e s s e . 

Il p r o b l e m a , appena enunciato ne l la sua e s s e n z i a l i t à , acquis ta maggiore grav i tà quando 

si c o n s i d e r i l ' a t tua le tendenza a c r e s c e r e del la popolazione per l 'apporto continuo di 

famigl ie n u m e r o s e di i m m i g r a t i venet i e m e r i d i o n a l i , che ne l la quasi total i tà a b b i s o -

gnano di a s s i s t e n z a da par te degli Ent i comunali al l 'uopo prepos t i (ECA, P a t r o n a t o 

S c o l a s t i c o ) . 

Al tra o s s e r v a z i o n e sugger i ta d a l l ' e s a m e dei dati r iguarda i l p r o b l e m a dei v e c c h i , che 

a Set t imo si p r e s e n t a meno p r e s s a n t e e preoccupante che a l t rove per la minor p e r c e n -

tuale di vecch i qui e s i s t e n t i r i s p e t t o a Tor ino e a l l a s t e s s a media provinc ia le . 
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8 - Popolazione per ramo di attività economica (Graf ico 12 e Tab. VI ) -

Dal la tabel la VI r i su l ta che la s truttura economica della popolazione è venuta gradual -

mente t r a s f o r m a n d o s i . Ta le t ras formaz ione ebbe inizio nel la seconda metà del seco lo 

X I X e andò via via accentuandosi dal 1900 ad oggi. 

Nel 1936 la popolazione attiva e r a il 5 2 , 5 1 % della popolazione presente ; nel 1951 e s s a 

cost i tuiva appena i l 4 8 , 6 1 % della popolazione res idente . L a diminuzione del va lore 

percentuale degli at t ivi , fenomeno che si presenta per l ' i n t e r o p a e s e , s e m b r a si debba 

p o r r e in re laz ione ol tre che a l l ' e t à della popolazione anche a l la composizione economi-

ca della m e d e s i m a , cost i tui ta da una b a s s a percentuale di addetti a l l ' a g r i c o l t u r a (nel 

qual se t tore è noto che la partec ipazione attiva delle donne e dei fanciul l i in età s c o l a -

s t i ca è maggiore che negli a l t r i se t tor i economici ) . 

L ' e s a m e della popolazione attiva secondo i d ivers i r a m i di att ività e c o n o m i c a consente 

le seguenti cons iderazioni : 

a) gli addetti a l l ' a g r i c o l t u r a aumentano dal 1930 al 1936 da 590 a 663, passando dal 

6 , 8 4 % a l i ' 8 % del la popolazione p r e s e n t e . Il l eggero aumento degli addetti a l l ' a g r i -

col tura è f o r s e spiegabi le con il r i s tagno del l ' industr ia conseguente a l la c r i s i del 

1 9 2 9 - 3 0 , che se anche in via di superamento non aveva a n c o r a raggiunto il l ive l lo 

precedente . 

Nel 1951 gli addetti a l l ' a g r i c o l t u r a diminuiscono in va lore assoluto da 663 unità nel 

1936 a 478 nel 1951 e in va lore percentuale dal 1 5 , 2 4 % degli att ivi nel 1936 al 9 , 0 3 % 

nel 1951. A n c o r a più sens ib i le è la diminuzione del va lore percentuale r i spe t to a l la 

popolazione totale poiché dal l '8 % nel 1936 gli addetti a l l ' a g r i c o l t u r a si r iducono al 

4 , 3 9 % nel 1951. 

Attualmente si deve r i t e n e r e che i va lor i suaccennati siano a n c o r a diminuit i , perchè 

nel f ra t tempo molte a r e e agr ico le sono state d i s m e s s e a l l ' e d i l i z i a r e s i d e n z i a l e e 

a l l ' i n d u s t r i a ed inoltre le medie e grandi aziende a g r i c o l e più capac i e provvedute 

hanno mutato i t radizional i s i s t e m i di lavorazione adottando s i s t e m a t i c a m e n t e i m o -

derni m e z z i m e c c a n i c i in sostituzione della più c o s t o s a e s c a r s a mano d ' o p e r i a g r i -

co la ; 
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b) l ' importanza del le at t ivi tà industr ia l i ne l l ' e conomia del comune ha una c o n f e r m a , 

per o r a indire t ta , nel la for te prevalenza degli addetti a l l ' indust r ia nei r iguardi de-

gli a l t r i r a m i di att ività e c o n o m i c a : e s s i rappresentano infatt i i l 70 , 10 % degli a t t i -

vi nel 1936 e il 7 2 , 9 8 % nel 1951 . 

Il l ieve aumento percentuale di addetti a l l ' indust r ia , r i spet to a l la popolazione at t iva , 

v e r i f i c a t o s i t r a i l 1936 e i l 1951 e la l i e v i s s i m a diminuzione r i spe t to a l l a popolazio-

ne to ta le , p a r r e b b e r o individuare una c e r t a s ta t i c i tà nel s e t t o r e industr ia le . Va i n -

fatti r i l e v a t o che le m a g g i o r i t r a s f o r m a z i o n i e i l m a s s i m o sviluppo industr ia le del 

comune sono s u c c e s s i v i al 1951 e sono tut t 'ora in continuo svolgimento; 

c) le at t ivi tà t e r z i a r i e , in p a r t i c o l a r e i l c o m m e r c i o e i s e r v i z i v a r i , occupavano i l 

1 4 , 6 6 % degli att ivi nel 1936 e i l 1 7 , 9 9 % nel 1951. L ' i n c r e m e n t o maggiore r i s p e t t o 

al 1936 si è avuto nel s e t t o r e del C o m m e r c i o (da 9 , 6 5 % a 1 2 , 7 2 % degli a t t iv i ) , c o -

me conseguenza - t r a l ' a l t r o - del l 'aumento in va lore asso luto degli occupati ne l la 

industr ia e di un l ive l lo di vi ta re la t ivamente più alto di v a s t i s t r a t i del la popolazio-

ne nel periodo intorno al 1959 quando i l r e c e n t e m a s s i c c i o aumento del la popolazione 

per i n c r e m e n t o m i g r a t o r i o di venet i e mer id iona l i non aveva a n c o r a provocato gli 

squi l ibr i attual i . Giova r i c o r d a r e a questo proposito che de terminate att ività a r t i -
i 

giane, quali l a fabbr icaz ione di penne s t i lograf i che e s i m i l a r i , avevano consent i to a 

un numero r i levante di p e r s o n e , durante e dopo l a g u e r r a , di a c c u m u l a r e d i s c r e t i 

guadagni con la conseguente diffusione del diffuso b e n e s s e r e . Di r i f l e s s o c r e b b e r o 

le nuove iniziat ive c o m m e r c i a l i , c o n c r e t i z z a t e con l ' a p e r t u r a di botteghe e con un 

vasto r innovamento delle a t t r e z z a t u r e e s i s t e n t i . Si v e d r à in seguito quali s iano s t a -

te le modif icazioni apportate nel t ipo dei negozi , conseguenza anche questa del la t r a -

s formazione del la s t rut tura e c o n o m i c a del la popolazione di Se t t imo. 

9 - Popolazione a c c e n t r a t a e s p a r s a (Tab. I) -

I va lor i asso lut i e percentua l i de l la popolazione a c c e n t r a t a e s p a r s a var iano da un c e n -

simento a l l ' a l t r o a seconda dei c r i t e r i che di volta in volta vengono adottati ne l la suddi-

visione del t e r r i t o r i o e ne l la del imitazione dei c e n t r i . Ne derivano p a r e c c h i e i n c e r t e z -

ze nei confront i t r a i dati r i l e v a t i a l le d i v e r s e epoche, dovute soprattutto a l la mancanza 
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del m a t e r i a l e car togra f i co d 'archiv io , indispensabile per la r i c o s t r u z i o n e , 

magar i appross imata , dei l imi t i dei centr i abitat i . In questa sede si t en terà 

- con l ' aus i l io della Tabel la I - di seguire e di dare una spiegazione al feno-

meno di cui t r a t t a s i , restr ingendo l ' e s a m e ai cens iment i che r iportano i da-

ti sulla popolazione accent ra ta e s p a r s a , 

Censimento 1881 - L a popolazione presente è di abitanti 3886 : 2892 di e s s i , par i al 

7 4 , 4 2 %, hanno dimora nel vecchio centro ; i r imanent i 994, par i 

al 2 5 , 5 8 %, abitano nei c a s c i n a l i , s p a r s i prevalentemente nel t e r -

r i tor io agr ico lo a ovest , a nord e a es t del centro . 

Censimento 1901 - L a popolazione a c c e n t r a t a è di abitanti 2983 , c i r c a eguale c ioè a 

quella del 1881; quella s p a r s a , che è di abitanti 1840, r i su l ta quasi 

raddoppiata r i spet to al censimento precedente . Diminuisce p e r c e n -

tualmente la popolazione accent ra ta (da 7 4 , 4 2 % nel 1881 a 6 1 , 8 5 % 

nel 1901) e aumenta quella sparsa (da 2 5 , 5 8 % nel 1881 a 3 8 , 1 5 % 

nel 1901). 

Si r i l eva che t r a il 1881 e il 1901 furono cos t ru i te molte c a s e di l a -

vandai in d iversa loca l i tà del comune, vic ine e anche a s s a i distanti 

dal cent ro (al Vagl iè e nel la regione Chiomo a sud, in regione P a r a -

diso a sud della Casc ina San Giorgio e ai confini con San Mauro, in 

regione Moglia a nord), con la conseguenza, appunto, di aumentare 

la popolazione s p a r s a ; nel concentr ico t rovò invece s i s temazione 

l ' e c c e d e n z a di popolazione v e r i f i c a t a s i nel periodo 1881 -1901 per 

immigraz ione da a l t r i comuni. 

Censimento 1911 - L a popolazione a c c e n t r a t a aumenta di 952 unità (da 2983 abitanti 

nel 1901 a 3935 nel 1911) , quella s p a r s a diminuisce di 437 (da 1840 

nel 1901 a 1403 nel 1911). I va lor i percentual i sono p r e s s o a poco 

gli s t e s s i del 1881 : 7 3 , 7 1 % la popolazione a c c e n t r a t a e 2 6 , 2 9 % 

quella s p a r s a , Le var iaz ioni dei va lor i asso lut i r i spet to al 1901 

s e m b r e r e b b e r o causate d a l l ' a s s i m i l a z i o n e a "zona c e n t r a l e " di a l -

cuni nuclei di c a s e che, per la costruzione di nuovi edifici nel le 
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a r e e adiacent i ad a l t r i p r e e s i s t e n t i , e rano state definit ivamente a s -

sorbi te dal l ' espansione del centro . 

C e n s i m e n t o 1 9 1 2 - L a p o p o l a z i o n e a c c e n t r a t a a u m e n t a di 3 0 1 ab i tant i (da 3 9 3 5 nel 1 9 1 1 

a 4236 nel 1921) , quella s p a r s a di 637 (da 1403 abitanti nel 1911 a 

a 2040 nel 1921) . P e r c e n t u a l m e n t e la p r i m a diminuisce da 7 3 , 7 1 % 

nel 1911 a 6 7 , 4 9 % nel 1921, e la seconda aumenta da 2 6 , 2 9 % a 

3 2 , 5 1 % . Le var iaz ioni sono dovute a l la non uniforme distr ibuzione 

sul t e r r i t o r i o del l 'aumento di popolazione, come d i m o s t r a l a c o s t r u 

zione - nel periodo 1911-1921 - di c a s e t t e uni fami l iar i in a r e e r e l a -

t ivamente lontane dal vecchio cent ro , e , soprattutto , nel le zone del 

' B o r g o Nuovo" e della " P r o v i n c i a l e " . 

Censimento 1931 - L a popolazione a c c e n t r a t a è di 7635 abitanti . L ' a u m e n t o di 3399 i n -

dividui r i spe t to al 1921, è a s s o r b i t o in gran parte dal c o n c e n t r i c o , 

la cui a r e a comprende o r m a i anche quelle zone p e r i f e r i c h e che nel 

1.921 e r a n o l i b e r e da cos t ruz ioni . Questo fatto t r o v e r e b b e c o n f e r m a 

ne l l ' aumento del la popolazione a c c e n t r a t a in m i s u r a notevolmente 

m a g g i o r e r i s p e t t o a l l ' i n c r e m e n t o demograf i co totale del periodo 
• i 

(da 6276 abitanti p r e s e n t i nel 1921 a 8623 nel 1931) . 

Gli abitanti nel le c a s e s p a r s e sono più che d imezzat i r i s p e t t o al c e n -

s imento precedente (ab. 2040 nel 1921 e 988 nel 1931) , appunto p e r -

chè molte c a s e c l a s s i f i c a t e " i s o l a t e e s p a r s e " nel 1921 vennero poi 

c o m p r e s e nel la zona del centro . 

Censimento 1936 - L a popolazione a c c e n t r a t a è , in va lore a s s o l u t o , p r e s s o c c h è eguale 

a quella del 1931 (da 7635 abitanJtj nel 1931 a 7689 nel 1936) ; in v a -

lore percentua le r i s u l t a aumentata da 8 6 , 9 0 % del la popolazione p r e -

sente nel 1931 a 9 0 , 2 0 % di quella r e s i d e n t e . Si t r a t t a di p icco le v a -

r iaz ion i che indicano s ta t i c i tà nel l 'andamento del fenomeno nel pe-

riodo cons idera to . 



Censimento 1951 - Rispetto al 1936 la popolazione a c c e n t r a t a è aumentata di 1545 ab i -
ti 

tanti (da 7689 nel 1936 a 9234 nel 1951) , o s s i a del 20 %; e s s a rappre 

senta l ' 8 4 , 8 2 % della popolazione res idente . Nei nuclei e nel le c a s e 

sparse abitano 1652 individui, o s s i a i l 1 5 , 1 8 % della popolazione to-

ta le , con un aumento di 818 abitanti , pari a l 98, 1 % , r i spet to al la 

popolazione s p a r s a del 1936. 

Nel 1951 l ' i n c r e m e n t o maggiore si è avuto nel la popolazione s p a r s a , anche se nei 

r iguardi de l l ' incremento demograf ico del periodo u n ' a l t i s s i m a percentuale di e s s o 

( c i r c a i 2 / 3 ) è stata a s s o r b i t a dalla popolazione a c c e n t r a t a . Inffatti i 2363 abitanti , 

di cui è aumentata la popolazione res idente t r a il 1936 e i l 1951, r i sul tano c o s ì di-

str ibuit i : 
popolazione dei centr i ab. 1545 6 5 , 4 % 

popolazione dei nuclei e delle c a s e sparse ab. 818 34 , 6 % 

T o t a l i ab. 2363 100 % 

Si r ipete in definitiva lo s t e s s o fenomeno già r i levato per a l t r i per iodi esaminat i : 

aumento in va lore assoluto della popolazione a c c e n t r a t a e s p a r s a , diminuzione in 

valore percentuale di quella s p a r s a r ispet to alla popolazione tota le . 

Questo fenomeno r i levato per Sett imo è frequente nei p icco l i e medi comuni in a c -

c r e s c i m e n t o demograf ico e in sviluppo economico , quindi urbanis t i co . Accade cioè 

che a un dato cens imento la popolazione di questi comuni r i s u l t a in aumento; con-

temporaneamente è avvenuta l ' espans ione del centro abitato , a c o m i n c i a r e - molto 

spesso - dalle zone p e r i f e r i c h e , per cont inuare, poco a poco, in a l t re zone più lon-

tane dal c e n t r o , a mala pena a c c e s s i b i l i dalle s t radic iuole di campagna e s i s t e n t i . 

L a formazione di nuclei e s t e r ni ed e s t r a n e i al centro pr incipale sta a l l ' o r i g i n e , pre 

c i s a m e n t e , di quel l 'aumento d i sarmonico della popolazione s p a r s a più sopra denun-

ciato. Nel cens imento s u c c e s s i v o p a r e c c h i nuclei e c a s e s p a r s e , che , come ta l i , 

erano stat i cons iderat i nel cens imento precedente , r i sul tano a s s o r b i t i o addir i t tura 

superat i da l l ' edi f i caz ione , che , nel f ra t tempo, ha saturato a r e e p r i m a c o m p l e t a -

mente l i b e r e da costruzioni : i l imi t i del centro appaiono ingranditi e la popolazione 

a c c e n t r a t a s a r à c r e s c i u t a non soltanto in va lore assoluto m a anche in va lore p e r c e n 
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tuale. 

Si espongono per e s t e s o i dati re la t iv i a l la popolazione res idente nei c e n t r i , nei nuclei 

e nelle c a s e s p a r s e al c e n s i m e n t o del 4 / X I / 1 9 5 1 : 

P o p o l a z i o n e nei c e n t r i ab. 9234 84 , 82 % 

P o p o l a z i o n e nei n u c l e i ab. 419 3 , 8 5 % 

P o p o l a z i o n e nel le c a s e s p a r s e ab. 1233 1 1 , 3 3 % 

T o t a l e ab. 10886 1 0 0 , = = 

La popolazione v i v e v a , a l l a data del cens imento , a c c e n t r a t a e s c l u s i v a m e n t e nel capo-

luogo, o s s i a in una zona piuttosto v a s t a es tendentes i attorno al vecchio c e n t r o e c o m -

prendente il B o r g o Nuovo e P r o v i n c i a l e o l t re a gran parte del le a r e e a sud del la b e a -

l e r a F r e i d a n o e a e s t del la via G. Ga l i l e i fin quasi nei p r e s s i del nuovo c i m i t e r o . 

I nuclei erano cost i tui t i da t r e grandi c a s c i n e (Casc ina B r u s a , ab, 26 ; c a s c i n a I s o l a , 

ab. 58; c a s c i n a S. G i o r g i o , ab. 43) e da t r e agglomerat i di c a s e : 

- Moglia (ab. 110) , nei p r e s s i del sovrappassaggio de l l ' autos t rada T o r i n o - M i l a n o a l l a 

f e r r o v i a del Canavese , con popolazione f o r m a t a da lavandai e opera i ; 

- F o r n a c i n o (ab. 94) , sul la s t rada da Set t imo a C a s e l l e , ai confini con L e i n ì , con po-

polazione di b r a c c i a n t i a g r i c o l i , p icco l i conduttori d ire t t i e opera i ; 

- P a r a d i s o (ab. 88) , sulla s t rada per San Mauro e ai confini con questo comune, con 

popolazione f o r m a t a preva lentemente da famigl ie dì lavandai. 

Le c a s e s p a r s e comprendevano le c a s c i n e , c a s e di lavandai , c a s e i so la te abitate in 

prevalenza da quegli opera i che erano r i u s c i t i , con il r i s p a r m i o , a c o s t r u i r s i la p r o -

pria abitazione là dove i l t e r r e n o e r a acquis tabi le a p r e z z i molto b a s s i . 

(l ) P e r "quoziente g e n e r i c o d ' i n c r e m e n t o " natura le , m i g r a t o r i o o totale si intende i l 
rapporto t r a il va lore asso luto d e l l ' i n c r e m e n t o natura le , m i g r a t o r i o o totale di un 
c e r t o anno e la popolazione media del l 'anno x 1000 . L a s t e s s a def inizione, m a r i -
f e r i t a ai nati , m o r t i , i m m i g r a t i ed e m i g r a t i , vale per il "quoziente g e n e r i c o " di 
natal i tà , m o r t a l i t à , i m m i g r a z i o n e ed e m i g r a z i o n e . 

(2) Il quoziente g e n e r i c o medio d ' i n c r e m e n t o naturale nel la provinc ia di T o r i n o per i l 
decennio 1 9 4 7 - 1 9 5 6 e stato di - 0 , 9 2 ° / O Q ; i quozienti g e n e r i c i medi provinc ia l i di 
natal i tà e di m o r t a l i t à nel periodo accennato sono stat i r i spe t t ivamente del 1 0 , 8 6 ° / o O 

e d e l l ' 1 1 , 88 ° / o o -

Note (3) e (4) pag. seguente 
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(3) Gli indici di natalità e di morta l i tà in I ta l ia nel quinquennio 1 9 5 1 - 1 9 5 5 sono stati 
r i spet t ivamente del 1 7 , 8 8 ° / o o e d e l 9, 68 ° / 0 0 . Se si confrontano questi indici 
con gli analoghi di Sett imo per i l periodo 1 9 4 7 - 1 9 5 7 , r i spet t ivamente del 1 2 , 1 8 ° / 0 o 

e del 1 0 , 0 1 ° / Q O , si r i l eva che il t a sso di natal i tà loca le è sens ib i lmente i n f e r i o r e 
a quello nazionale mentre i l t a s s o di mor ta l i tà gli è di poco super iore . E ' tuttavia 
da p r e s u m e r e che, continuando i l f lusso migra tor io attuale , si accentui la tendenza 
al l 'aumento del t a s s o di natal i tà , cos ì come si va ri levando una s i c u r a tendenza al -
la diminuzione di quello di morta l i tà . 

(4) Al la s t e s s a data la popolazione in età s c o l a s t i c a in Tor ino e r a l ' 8 , 7 1 % e , nel la 
P r o v i n c i a il 9 , 4 9 % della r i spet t iva popolazione totale . 



CAP. QUINTO 

AGRICOLTURA 

F r a le componenti del la s t r u t t u r a s o c i a l e ed e c o n o m i c a del la popolazione di S e t t i m o , 

l ' a g r i c o l t u r a ha i m p o r t a n z a molto s e c o n d a r i a . Lo si è r i l e v a t o nel capitolo sullo s v i -

luppo demograf i co e se ne ha c o n f e r m a esaminando gli indici del la T a b . XII r i g u a r d a n -

ti le percentua l i del la popolazione a g r i c o l a sul la popolazione p r e s e n t e e del le famig l ie 

con capofamigl ia addetto a l l ' a g r i c o l t u r a sul totale delle famig l ie c e n s i t e nel 1951. Il 

primo di quest i indic i è 8 , 95 % , m e n t r e per l ' i n t e r a provincia, e s c l u s a T o r i n o è 28 , 95% . 

Il secondo indice è 6 , 1 8 % , l o n t a n i s s i m o c ioè dal 4 6 , 7 5 % di famig l ie a g r i c o l e e s i s t e n 

ti nel t e r r i t o r i o p r o v i n c i a l e , ad e c c e z i o n e di T o r i n o , r i s p e t t o al n u m e r o c o m p l e s s i v o 

delle f a m i g l i e . 

L ' a n a l i s i del la s i tuazione a g r i c o l a è s ta ta inol t re compiuta prendendo in c o n s i d e r a z i o -

ne a l t r i e l e m e n t i r i a s s u n t i nel le T a b . VIII , I X , X , XI ed alcuni indici s igni f icat iv i 

compendiati nel la Tab. XII . Dal confronto t r a quest i e l e m e n t i e quest i indici s i p o s s o -

no fare le seguenti o s s e r v a z i o n i : 

1) Nel 1930 le aziende a g r a r i e c e n s i t e comprendevano un'a l ta percentua le di p i c c o l i s -
* 

s ime aziende ( 5 3 , 9 6 %) e di p i cco le aziende ( 3 3 , 8 6 %) per c o m p l e s s i v e 773 unità, 

par i a l l ' 8 7 , 8 2 % delle 821 aziende a l l o r a c e n s i t e . L e medie aziende e r a n o 46 
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( 5 , 6 1 %) e le grandi due soltanto. (1) (Tab, IX) . 

P e r la p a r t i c o l a r e s truttura s o c i o - e c o n o m i c a di Set t imo e probabi le che m o l t i s s i m e 

aziende fino a 0 , 5 0 ha di ampiezza e p a r e c c h i e anche fino a 1 ha , a v e s s e r o il c a r a t -

t e r e del piccolo fondo or t i co lo o a prato s tab i le , col t ivat i a integrazione del l avoro 

industr ia le oppure a complemento de l l ' e conomia delle famigl ie dei lavandai (2). 

E s s e erano par t i co larmente diffuse nel l ' intorno del c e n t r o urbano e nel le l o c a l i t à 

abi tate , appunto, dai lavandai. 

Le medie e grandi aziende, r i su l tant i per lo più dallo s m e m b r a m e n t o delle g r a n d i s -
« 

s ime propr ie tà t e r r i e r e del pr inc ipio del seco lo X I X , avevano i c a s c i n a l i s p a r s i nel 

t e r r i t o r i o ; le p icco le aziende erano invece in p r o p r i e t à di contadini c o l t i v a t o r i d i r e t -

ti che conservavano c a s a e r u s t i c o nel c e n t r o del p a e s e o nel le sue adiacenze ; 

2) Nel 1947 le propr ie tà fondiarie r i sul tano 1958: di e s s e , 6 1 , 3 4 % appartengono a p r o -

p r i e t à i n f e r i o r i a ha 0 , 5 0 , 36 % a p r o p r i e t à t r a 0 , 5 1 e 5 ha, 2 , 1 6 % a medie p r o -

p r i e t à e 0 , 2 0 % a propr ie tà t r a 5 0 , 0 1 e 200 ha. 

Confrontando le Tab . IX e X s i o s s e r v a una quasi co inc idenza t r a i v a l o r i p e r c e n -

tuali re la t iv i al le aziende e a l le propr ie tà c o m p r e s e t r a 0 , 5 1 e 5 ha ( r i s p e t t i v a m e n -

te 3 3 , 8 6 % e 3 4 , 1 6 %) e di o l t re 50 ha ( r i spet t ivamente 0 , 2 4 % e 0 , 2 0 % ); più a l ta 

è invece la percentuale delle p r o p r i e t à fino a 0 , 5 0 ha , (aziende = 5 3 , 9 6 %; p r o p r i e -

tà = 61 , 34 % ) e minore quel la delle propr ie tà t r a 5 , 0 1 e 50 ha (aziende = 1 1 , 9 4 % ; 

p r o p r i e t à = 4 , 3 0 %) . 

L ' a m p i e z z a media della p i c c o l i s s i m a p r o p r i e t à fondiar ia (ha 0 , 2 1 ) e del le p r o p r i e t à 

fino a 2 ha (0, 97 ha) s e m b r e r e b b e c o n f e r m a r e le o s s e r v a z i o n i fatte in proposi to al 

punto precedente . Il fenomeno del la polver izzaz ione del la p r o p r i e t à , e stendente s i nel 

c a s o di Set t imo al 2 4 , 8 4 % della super f i c ie a g r a r i a e f o r e s t a l e ( o s s i a a ha 798) , non 

pare c o s t i t u i s c a in questo c a s o un p r o b l e m a g r a v e , g iacche der iva in gran parte da ne 

c e s s i t à funzionali di aziende cens i te ar t ig iano-contadine e , in m i s u r a f o r s e uguale , 

dal la lot t izzazione di t e r r e n i a g r i c o l i per scopi edi l iz i ; 

3) Qualora non si cons ider ino le aziende di a m p i e z z a fino a 1 ha e s i s t e n t i nel 1930 , s i 

r i l e v a che le r imanent i a s s o m m a v a n o a 254 . Nel 1951 le famigl ie addette a l l ' a g r i c o l -

t u r a r i su l tano 219 , delle quali 38 compaiono c o m e dipendenti. Questo s ign i f i ca che 

le f a m i g l i e d ire t tamente i n t e r e s s a t e e occupate nel la col t ivazione di fondi r u r a l i 
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erano 181, numero che dovrebbe c o r r i s p o n d e r e a l l ' i n c i r c a al le aziende a g r i c o l e e s i -

stenti in Set t imo a quel la data. Sin troppo evidente è la diminuzione del le aziende 

agr i co le r i spet to al 1930 , diminuzione che è d'altronde l a r g a m e n t e g ius t i f i ca ta dal la 

tendenza di alcuni anni addietro a r i c o s t i t u i r e l 'unità fondiaria di dimensione più e -

conomica . 

L a riduzione del la polver izzaz ione del la propr ie tà a g r i c o l a è dovuta a motivi che e -

sulano dal l 'andamento economico del l ' a t t iv i tà a g r i c o l a . Infatti nei dintorni de l la gran 

de c i t tà si a s s i s t e f requentemente a l l ' a c c a p a r r a m e n t o di grandi e medie p r o p r i e t à 

fondiarie ad opera di s o c i e t à i m m o b i l i a r i o di singoli o p e r a t o r i qual i f i cabi l i c o m e 

specula tor i di a r e e f a b b r i c a b i l i ; quest i t e r r e n i , acquistat i a l p r e z z o n o r m a l e del le 

a r e e a g r i c o l e , r imangono dest inat i a l l ' a g r i c o l t u r a f intantoché non vi s iano c h i a r e 

prospet t ive di r i v e n d e r l i , in tutto o in p a r t e , lo t t izzat i o meno , a p r e z z i notevolmen-

te s u p e r i o r i a quel l i d 'acquis to . Al momento opportuno la l o r o t r a s f o r m a z i o n e r i s u l -

t e r à un fatto compiuto c h e , indipendentemente dal tipo di cos t ruz ione che vi dovrà 

p r e s t o o tardi s o r g e r e , s a r à di p r e t e s t o per aumentare i p r e z z i del le a r e e ad iacent i , 

a lo ro volta dest inate a c o s t i t u i r e volano nel la g i o s t r a dei p r e z z i dei t e r r e n i cosiddet_ 

ti " f a b b r i c a b i l i " . 

A questo aspetto del fenomeno se ne deve aggiungere un secondo , non meno i m p o r -

tante . Il p r o p r i e t a r i o del p icco lo appezzamento e , soprat tut to , del la p i c c o l a e m e -

dia azienda a g r i c o l a in un comune in sviluppo, dove i l p r e z z o dei t e r r e n i è in a s c e s a 

per le r i c h i e s t e degli i m p r e n d i t o r i edi l i , delle industr ie , di c o l o r o che vogliono c o -

s t r u i r s i la c a s e t t a , r e s i s t e a l le p r e s s i o n i che gli vengono fatte dalle p a r t i i n t e r e s s a -

t e , convinto di t r o v a r e mol to p r e s t o un acquirente che gli of fre una c i f r a più a l ta . 

In questa a t t e s a af f i t ta i l p icco lo podere se è occupato in at t ivi tà d i v e r s e d a l l ' a g r i c o l -

t u r a , oppure lo conduce in p r o p r i o , apportandovi i m i g l i o r a m e n t i che r i t i e n e appena 

indispensabi l i per t r a r r e un reddito suff ic iente a r e m u n e r a r g l i i l l a v o r o e le spese 

di conduzione. A l l a p r i m a of fer ta che reputa a l tamente vantaggiosa cede i l fondo, 

r i s e r v a n d o s i s e m m a i la p r o p r i e t à del la c a s a , ne l la quale continua ad a b i t a r e , a lmeno 

fino a quando non t r o v e r à conveniente s i s t e m a z i o n e ne l l ' a l logg io c h e , con i l r i c a v a t o , 

a v r à acquis ta to nel c e n t r o del paese o in c i t tà . 
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4) C i r c a la r ipar t iz ione della superf ic ie a g r a r i a e f o r e s t a l e dalla Tab . Vi l i s i vede c o -

m e dal 1930 al 1942 non si sono avuti grandi c a m b i a m e n t i . R isul tano l ievemente in 

aumento le super f i c i a seminat ivo (da ha 1153 nel 1930 a ha 1207 nel 1942) e a p r a -

to permanente (da ha 1156 a ha 1170) , in diminuzione quel le a pasco lo (da ha 30 a 

ha 13) e a b o s c o (da ha 305 a ha 187). Nel c o m p l e s s o l a super f i c ie a g r a r i a e f o r e -

s ta le è diminuita di 65 ha (da ha 2663 a ha 2598 ) ; di a l t re t tant i e t t a r i ve l ' aumento 

della super f i c ie improduttiva, provocato da l l ' acquis iz ione a s t rade (3) e a f a b b r i c a t i 

urbani di alcune a r e e già a g r i c o l e . Una v a s t a r e t e di cana l i , in gran p a r t e d ipar -

t e n t i dalla B e a l e r a Nuova (o B e a l e r a di Se t t imo) , i r r i g a v a nel 1942 2100 e t t a r i , 

o s s i a l 1 8 1 , 2 4 % della superf ic ie a g r a r i a e f o r e s t a l e . Alcuni di quest i cana l i avevano 

ed hanno tu t t ' o ra l a duplice funzione di drenaggio dei t e r r e n i i m p e r m e a b i l i e di i r r i -

gazione . 

Nel 1957 la super f i c ie t e r r i t o r i a l e del comune è aumentata di 340 ha per i l p a s s a g -

gio del la f raz ione Mezzi dal comune di G a s s i n o a quello di Se t t imo. Le c a r a t t e r i s t i -

che a g r a r i e di questa nuova porzione del t e r r i t o r i o sono analoghe a quelle del la zona 

a va l le del la B e a l e r a F r e i d a n o , con una m a g g i o r e p r e v a l e n z a però di bosch i e di s e -

minat ivi e l a r g a diffusione del la p i c c o l a p r o p r i e t à a conduzione dire t ta ; 

5) L a c o n s i s t e n z a del patr imonio zootecnico r i p o r t a t a dal la Tab . X I indica un l e g g e r o 

aumento dei capi bovini (da 1911 nel 1930 a 2250 nel 1956) e una diminuzione c o n s i -

derevole degli equini (da 535 nel 1930 a 224 nel 1956) e degli ovini e suini (da 235 nel 

1930 a 121 nel 1956) . (4) 

Il c a r i c o di capi bovini per cento e t t a r i di super f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e ( rapportato 

a l l a s u p e r f i c i e del 1942) e r a 86 , 60 % nel 1956 , p r e s s o c h é eguale a quello del la zona 

di p ianura de l la provinc ia di Tor ino (87 , 75 % ). 

I dati individuano p e r c i ò una s i tuazione buona dal punto di v i s t a del patr imonio z o o -

t e c n i c o , anche se mancano p r e c i s i t e r m i n i di confronto in r e l a z i o n e ai probabi l i 

c a m b i a m e n t i co l tura l i nel f ra t tempo ef fet tuat i n e l l ' i n t e r n o del le aziende (ad e s e m p i o 

t r a s f o r m a z i o n i di campi a seminat ivo in p r a t i s tab i l i ) e a i m i g l i o r a m e n t i operat i 

nel le a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e del b e s t i a m e . 

C i r c a la m e c c a n i z z a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a s i r i l e v a che nel 1957 i t r a t t o r i e r a n o 

67 (5) , o s s i a 2 5 , 7 t r a t t o r i per m i l l e e t t a r i di super f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e . Questo 
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indice è super iore a quello del la regione di pianura del la provinc ia di T o r i n o 

( 2 4 , 4 6 ° / o o ) . 

I due indici r ipor ta t i p a r r e b b e r o s igni f i care che le grandi e medie aziende a g r i c o l e 

e s i s t e n t i nel 1930, avendo di m a s s i m a conservato in tegra la l o r o a m p i e z z a , hanno 

avuto modo e convenienza di e s e g u i r e opere di m i g l i o r i a fondiar ia provvedendo via 

via a l la r iorganizzaz ione del lavoro a g r i c o l o mediante l ' appl icaz ione di t e c n i c h e più 

moderne . Una c o n f e r m a indiret ta si pub t r a r r e d a l l ' e s a m e dei c r e d i t i a g r a r i in a t -

to al maggio 1958, r i f e r i t i a l l ' a m p i e z z a del la superf ic ie delle aziende b e n e f i c i a r i e : 

Aziende dì ampiezza N. _ A m m o n t a r e dei ^ 
di super f i c ie p r e s t i t i 0 p r e s t i t i in l i r e 

da ha 0 , 50 a ha 2 3 6 , 2 5 « 9 7 0 . 0 0 0 1 , 4 5 

da ha 2 , 01 a ha 5 3 6 , 2 5 1. 5 3 3 . 0 0 0 2 , 3 0 

da ha 5 , 0 1 a ha 10 11 2 2 , 9 2 11. 050. 000 1 6 , 5 3 

da ha 1 0 , 0 1 a ha 50 19 3 9 , 5 8 26 . 9 6 8 . 0 0 0 4 0 , 3 5 

da ha 50 , 01 a ha 100 12 2 5 , = 26 . 3 1 2 . 0 0 0 3 9 , 3 7 

L a r ipar t iz ione del le s o m m e c o n c e s s e r iguarda , per i l 7 9 , 7 2 % degli impor t i t o t a l i , 

p r e s t i t i ad aziende medie e grandi . Lo s t e s s o numero dei p r e s t i t i i n t e r e s s a n e l l a 

m i s u r a del 6 4 , 5 8 % le medie e grandi aziende a g r i c o l e . 

Da quanto è stato fin qui e s p o s t o , a proposi to d e l l ' a g r i c o l t u r a , s i t raggono queste c o n -

clusioni : 

1) i l se t tore a g r i c o l o ha i m p o r t a n z a s e c o n d a r i a n e l l ' e c o n o m i a del comune; 

2) il p r o g r e s s o d e l l ' a g r i c o l t u r a s i r i v e l a i n f e r i o r e a quello che si è r e s o p o s s i b i l e in 

a l t r e zone di analoga s t ru t tura geomorfo log ica e fondiar ia , probabi lmente per la 

prospet t iva che i t e r r e n i vengano nel tempo t r a s f e r i t i ad a l t r i us i ; 

3) le co l ture m a g g i o r m e n t e a f f e r m a t e sono i pra t i permanent i . Non r i s u l t a che siano 

state effettuate co l ture s p e c i a l i z z a t e . Gli or t i e s i s t e n t i sono di tipo f a m i g l i a r e e 

sono una conseguenza del l 'ab i tudine , piuttosto diffusa t r a i l ce to opera io , di a b i t a r e 

in c a s e un i famig l ia r i i s o l a t e ; a c a u s a però degli a l t i p r e z z i dei t e r r e n i s i è t a lmente 

r idotta la porzione di a r e a l i b e r a a confronto di quel la c o p e r t a che anche l ' o r t o , i n -
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t e s o a lmeno come unità co l tura le , tende a s c o m p a r i r e ; 

4) prescindendo dalla eventualità che ampie zone del t e r r i t o r i o comunale possano e s s e -

r e destinate a scopi dif ferent i d a l l ' a g r i c o l t u r a , si deve r i t e n e r e la super f i c ie a g r a r i a 

e f o r e s t a l e e s i s t e n t e , con le c a r a t t e r i s t i c h e che e s s a ha, appena suff ic iente a dare 

lavoro a l la popolazione a g r i c o l a r isul tante al c e n s i m e n t o del 1951 . U l t e r i o r i t r a -

s formazioni o riduzioni della superf ic ie col t ivata avranno conseguenze sul la diminu-

zione degli addetti e dei nuclei f a m i g l i a r i occupati n e l l ' a g r i c o l t u r a ; non influiranno 

però in alcun modo sul la economia , d e c i s a m e n t e industr iale , del comune. 

(1) - Si intende per aziende p i c c o l i s s i m e quelle fino a 0 , 5 0 ha; p icco le aziende quel le 
c o m p r e s e t r a 0 , 5 1 ha e 10 ha; medie az iende, t r a 1 0 , 0 1 ha e 50 ha; grandi a z i e n -
de o l t re i 50 ha. L e grandi aziende a g r i c o l e di Se t t imo erano t r a 5 0 , 0 1 e 100 ha . 

(2) - Nel 1929 la lavatura dei panni si svolgeva e s c l u s i v a m e n t e a mano; e s s i e rano m e s 
s i poi ad a s c i u g a r e a l l ' a r i a e al sole nel prato ant istante la c a s a de l l ' a r t ig iano . 
Il t r a s p o r t o dei panni dalla c i t tà al paese e v i c e v e r s a e r a fatto con i l c a r r o a t r a i -
no an imale . Il " prato " e r a dunque indispensabi le per i l lavandaio quanto l ' a c q u a 
per l a v a r e ed i l c a r r o e i l caval lo per t r a s p o r t a r e i panni; i l r a c c o l t o di fieno s e r 
viva per l ' a l imentaz ione del caval lo e , più r a r a m e n t e , di pochi capi bovini . 

(3) - Nel 1932 venne c o s t r u i t a l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - M i l a n o , che a t t r a v e r s a i l t e r r i t o r i o 
di Set t imo per c i r c a K m . 7 , 8 5 0 , dalla C a s c i n a F e r r a r i s , nei p r e s s i del confine 
con T o r i n o , al confine con Volpiano, c o r r e n d o p a r a l l e l a m e n t e al t r a c c i a t o del la 
f e r r o v i a T o r i n o - M i l a n o . Attualmente è in cos t ruz ione l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - I v r e a , 
a due c a r r e g g i a t e ; l a superf ic ie occupata dal la sua sede v i a r i a , a s s a i m a g g i o r e 
di quel la che a suo tempo fu n e c e s s a r i a a l la cos t ruz ione del la T o r i n o - M i l a n o , 
so t t rae a l t r a a r e a a l la super f i c ie a g r a r i a e f o r e s t a l e del comune a vantaggio de l -
la super f i c ie improduttiva . 

(4) - L a diminuzione del numero degli equini dipende, o l t re che dal p r o c e s s o di m o t o -
r izzaz ione a g r i c o l a in atto dal 1950 ad oggi, anche dal fatto che p a r e c c h i lavandai 
s i valgono o r a per i l t r a s p o r t o dei panni di v e i c o l i a m o t o r e ; l 'ant iquato e lento 
s i s t e m a del t ra ino animale e o r m a i p r e s s o c h é caduto in completo disuso . 

(5) - Dati r i c a v a t i p r e s s o 1' Unione Motor izzazione A g r ì c o l a » 



CAP. S E S T O 

INDUSTRIA 

1) Sviluppo industr ia le di Set t imo dal 1901 ad oggi. 

Nuovi notevoli p a s s i compie Set t imo sul piano dello sviluppo industr ia le agli inizi del 

XX s e c o l o , quando alcune industr ie t o r i n e s i scelgono questo luogo per svolgervi la l o -

ro at t ivi tà . 

E ! del 1907 la cos t ruz ione dello s tabi l imento Sch iappare l l i , ad opera del la s o c i e t à o m o -

nima, fondata in T o r i n o fin dal 1824 . A monte della f e r r o v i a T o r i n o - Milano sorgono 

i p r i m i capannoni e i l pa lazzo degli uf f ic i . L ' a m p i a a r e a acquis ta ta a l l o r a dalla s o c i e -

tà Sch iappare l l i è occupata soltanto in p icco la par te ; e s s a può c o n s e n t i r e cosp icu i a m -

pliamenti per gli eventuali sviluppi futuri dì questa industr ia . Lo s tab i l imento u s u f r u i -

sce di un buon r a c c o r d o f e r r o v i a r i o con lo sca lo m e r c i del la s tazione di S e t t i m o , u t i -

l izzato s ia per gli a r r i v i del le m a t e r i e p r i m e e i l r i forn imento del carbone n e c e s s a r i o 

alla produzione del la e n e r g i a m o t r i c e , s ia per la spedizione dei prodotti f ini t i . 

Il c e n s i m e n t o indust r ia le del 1911 indica l ' e s i s t e n z a in Set t imo di 18 e s e r c i z i che o c c u -

pano 710 addetti e che hanno una potenza ins ta l la ta di 176 H P dinamic i . Ol t re a l le t r e 

industrie t e s s i l i e s i s t e n t i sul f in i re del l 'ot tocento ( B e l l a c o m b a , Gal lo , Obert e P a s q u i -

na), r i su l tano c e n s i t e : due i m p r e s e ch imiche (Schiappare l l i e una c o n c e r i a di p e l l i ) , 

che hanno i n s t a l l a t i 123 H P ( o s s i a i l 70 % degli HP c o m p l e s s i v i ) e occupano 143 addett i ; 



cinque fornac i di mattoni e otto industr ie (molini di c e r e a l i , s e g h e r i e , fabbr iche di 

bottoni di o s s o , di vermouth) che lavorano e uti l izzano i prodotti d e l l ' a g r i c o l t u r a . 

Intorno al 1911 - 12 si sviluppano la t e s s i t u r a s e r i c a Mina, per la lavorazione di 

drappi e tendaggi p r e z i o s i e , per iniziat iva del s ignor Luigi P a g l i e r o , imprendi tore 

s e t t i m e s e , l ' indus t r ia della lavorazione d e l l ' a v o r i o , che a v r à più ta rd i r i levante i m -

portanza nel la formazione delle p icco le industr ie e dei l a b o r a t o r i a r t ig ian i impegna-

ti nel lo svolgimento di att ività s i m i l a r i ( lavorazione di prodotti s i n t e t i c i , di m a t e r i a -

l i g a l a l i t i c i , e c c . ). 
% 

Nel 1914 s i t r a s f e r i s c e in Set t imo la s o c i e t à anonima " F a b b r i c a Nazionale v e r n i c i , 

c o l o r i e pennell i - A. P a r a m a t t i & C. " , in seguito a l la p a r z i a l e dis truzione del lo 

s tabi l imento di Tor ino e a l le r e s t r i z i o n i che le e r a n o s tate imposte dal P iano R e g o l a -

tore del 1908. E ' questo i l p r i m o c a s o di un ' industr ia t o r i n e s e che decide di t r a s f e -

r i r s i in Set t imo per motivi s t re t tamente att inenti a l l 'a t tuazione di un piano r e g o l a t o r e 

cit tadino. Si dovrà at tendere a lungo p r i m a dì a s s i s t e r e al r i p e t e r s i di c a s i c o n s i m i -

l i , che in m i s u r a enormemente m a g g i o r e e pur sotto f o r m e e dimensioni d i f fe rent i , 

r iproporranno gli s t e s s i prob lemi ubicazional i di a l l o r a . 

Durante la g u e r r a del 1915 - 18 ( l ) s i ha un ra l l en tamento ne l l ' a t t iv i tà del le industr ie 

t e s s i l i e del la P a r a m a t t i , ed una dilatazione in quel la f a r m a c e u t i c a . L a s i tuazione 

di s t a s i del periodo b e l l i c o c e s s a nel 1919 con l ' impianto della p r i m a industr ia m e c -

c a n i c a . E m i l i o Magliola c o s t r u i s c e nei p r e s s i de l la s tazione f e r r o v i a r i a un'of f ic ina 

per la r i p a r a z i o n e e la fabbr icaz ione di c a r r i f e r r o v i a r i : alcune grandi te t to ie chiuse 

e aper te ed una modesta palazzina a due piani dest inata agl i uff ic i formano i l nucleo 

base di quel la che s a r à venti anni dopo una delle m a g g i o r i industr ie del luogo. 

Dal c e n s i m e n t o del 1927 si ha una più e s a t t a c o n o s c e n z a dello sviluppo industr ia le 

avvenuto nel comune: r i sul tano infatt i in at t ivi tà 355 e s e r c i z i che occupano 1887 addet_ 

t i . In notevole aumento, r i s p e t t o al 1911» sono gli addetti a l le industr ie ch imiche 

(da 143 nel 1911 a 395 nel 1927) , occupati in 15 e s e r c i z i ; del tutto nuove, s e m p r e r i -

spetto a l 1911 , sono le industr ie m e c c a n i c h e , che impiegano 259 addetti ; in diminu-

zione sono le t e s s i l i (2 e s e r c i z i e 160 addetti nel 1927 r i spe t to a i 3 e s e r c i z i e 245 ad-

detti del 1911) e le i m p r e s e di t r a s f o r m a z i o n e dei m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i , cost i tui te 
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dalle fornac i di mattoni (39 addetti nel 1927 e 226 addetti nel 1911) . Vengono a l t r e s ì 

cens i t i 229 e s e r c i z i , con 563 addetti , c l a s s i f i c a t i nel la c a t e g o r i a " v e s t i a r i o , a b b i -

gl iamento e a r r e d a m e n t o " ; t r a quest i sono c o m p r e s e le p icco le i m p r e s e a r t ig iane 

dei lavandai. 

Volendo f a r e un ra f f ronto con i l cens imento del 1911 o c c o r r e r e b b e t e n e r conto e s c l u -

sivamente delle aziende indust r ia l i , escludendo dal computo gli e s e r c i z i a r t i g i a n i . 

In questo c a s o s i deve r i t e n e r e , con soddisfacente a p p r o s s i m a z i o n e , che le industr ie 

in funzione nel 1927 f o s s e r o in numero c i r c a doppio di quelle e s i s t e n t i nel 1911 . con 

c o m p l e s s i v i 1000 - 1100 addetti» 

T r a le nuove i m p r e s e sor te nel periodo 1911 - 1927 , o l t re a l la P a r a m a t t i , Mina , P a -

g h e r ò e Magl io la già menzionate , s i annoverano le ditte: C a l d e r a , per la f a b b r i c a z i o -

ne di c o l o r i e v e r n i c i ; Odifreddi , per la produzione di r e s i n e s in te t i che ; P a g l i e r o , per 

la t e s s i t u r a di stoffe per a r r e d a m e n t o ; B e r t o t t o e C. , di t e s s i t u r a s e r i c a ; L a G u t e m -

b e r g , per la f a b b r i c a z i o n e di i n c h i o s t r i da s tampa. Si t r a t t a di p icco le aziende c r e a -

te nel d o p o - g u e r r a sovente da e x dipendenti delle industr ie l o c a l i m a g g i o r i (2). 

Nel 1925 lo s tab i l imento S c h i a p p a r e l l i viene ceduto al la Soc ie tà F a r m i t a l i a del gruppo 

Montecat in i , che provvede a p a r z i a l i e graduali ampl iament i e a l la s i s t e m a z i o n e dei 

f a b b r i c a t i e s i s t e n t i , a l l a cos t ruz ione di nuovi r e p a r t i , a l l a r i o r g a n i z z a z i o n e dei s i -

s t e m i di l avoraz ione e a l l ' a m m o d e r n a m e n t o di taluni impiant i secondo t e c n i c h e più 

m o d e r n e . Gl i ampl iament i sono contenuti nei l imi t i del la v e c c h i a a r e a di p r o p r i e t à 

della S c h i a p p a r e l l i . 

T r a i l 1936 e i l 1938 la S o c i e t à A c c i a i e r i e e T r a f i l e r i e C r a v e t t o , in c o n c o m i t a n z a 

con i l c e n t e n a r i o del la sua fondazione, decide i l t r a s f e r i m e n t o da V e r r e s , in V a l 

d 'Aosta , di gran par te dei p r o p r i impianti e ins ta l laz ioni per la f a b b r i c a z i o n e di a c -

c ia io e ghisa e per la laminazione e t r a f i l a t u r a del f e r r o . Il t r a s f e r i m e n t o del le A c -

c i a i e r i e e T r a f i l e r i e Cravet to da V e r r e s venne motivato per : 

a) r e a l i z z a r e una m a g g i o r e economia nei c o s t i di t r a s p o r t o s ia delle m a t e r i e p r i m e 

s ia dei prodott i f ini t i per i l lo ro co l locamento sui luoghi di consumo; 

b) a v e r e u n ' a r e a at ta a c o n s e n t i r e sviluppi futuri , i m p o s s i b i l i ne l la v e c c h i a sede per 

la r i s t r e t t e z z a dello spazio a disposiz ione ; 
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c) a s s o r b i r e la quota di contingentamento, o a m m o n t a r e m a s s i m o della m e r c e che 

l ' i m p r e s a può produrre , che i l c o n s o r z i o s i d e r u r g i c o aveva stabi l i to per i l l a m i -

natoio Magl io la , a l l o r a inattivo. (3) 

L a s c e l t a della l o c a l i t à dipendeva e s s e n z i a l m e n t e dalla sua ubicazione r i spe t to a l le 

regioni (Lombardia e Veneto) che assorb ivano in preva lenza la produzione del le A c -

c i a i e r i e . Ovviamente la v ic inanza a l la f e r r o v i a cos t i tu iva , a sua vol ta , un motivo 

p r e f e r e n z i a l e i m p o r t a n t i s s i m o . Al le A c c i a i e r i e Cravet to s i presentavano , in quel 

momento , due o c c a s i o n i c o n s i m i l i , determinate dalla p r e s e n z a di un laminatoio i n a t -

t ivo a S e t t i m o , e di un a l t r o pure inattivo a Chivasso . 

Si noti che en t rambi i comuni sono sulla l inea f e r r o v i a r i a T o r i n o - M i l a n o - V e n e z i a e 

che inol t re ent rambe le f e r r i e r e anzidette erano dotate di r a c c o r d o f e r r o v i a r i o . L e 

t ra t ta t ive vennero iniz iate con l 'una e l ' a l t r a ditta p r o p r i e t a r i e delle r i s p e t t i v e a r e e ; 

mancando una b a s e d ' a c c o r d o per la F e r r i e r a di C h i v a s s o , e s s e furono conc luse con 

i l Magl io la , che pertanto cedette l ' a r e a e gli i m m o b i l i su di e s s a e s i s t e n t i a l la ditta 

Cravet to . 

L ' i n i z i o del l 'a t t iv i tà del le A c c i a i e r i e Cravet to c o s t i t u i s c e un avvenimento di notevole 

i n t e r e s s e per la s u c c e s s i v a t r a s f o r m a z i o n e del comune, soprattutto quando si ponga 

in r e l a z i o n e a l l ' i m p i e g o del la mano d ' o p e r a , ai moviment i d e m o g r a f i c i e ag l i sviluppi 

u r b a n i s t i c i che ad e s s o seguiranno. 

Intorno al 1938 - 40 l a ditta Meroni e C. a l l e s t i s c e imo s tab i l imento e l e t t r o - s i d e r u r -

gico per la produzione di ghisa dai r o t t a m i di f e r r o in l o c a l i t à s t rada C e b r o s a , a i con 

fini con T o r i n o ; s e m p r e in quegli anni iniziano la l o r o at t iv i tà la ditta F e r o l d i , per la 

fabbr icaz ione dei c a r b u r a t o r i per automobil i (4) , ed a l t r e p i c c o l e az iende , fondate g e -

n e r a l m e n t e da singoli imprendi tor i l o c a l i . T r a queste si r i c o r d a n o le ditte Draba 

f . I l i (bottonif ic io) , Migl ie t ta (off ic ina m e c c a n i c a p e r la r i p a r a z i o n e di a u t o c a r r i ) , 

A. C . I . ( a u s i l i a r i t e s s i l i e saponi). 
* 

Durante i l per iodo del la g u e r r a 1940 - 45 le industr ie di Se t t imo segnano forza tamente 

i l p a s s o . Più accentuato è i l r i s tagno nel s e t t o r e de l l ' indust r ia m e t a l l u r g i c a ( C r a v e t -

to) e in quel lo dei c o l o r i ( P a r a m a t t i ) . I l r i s tagno v e r i f i c a t o s i negl i anni di g u e r r a 

ne l l ' indust r ia m e t a l l u r g i c a é at tr ibuibi le a l la m a n c a n z a del la m a t e r i a p r i m a ( ro t tami 

di f e r r o , c a r b o n e , e c c . ); l a s t e s s a ragione vale per l ' i n d u s t r i a dei c o l o r i e delle v e r -



nic i , che importava l a r g a m e n t e d a l l ' e s t e r o i m a t e r i a l i e s s e n z i a l i per la fabbr icaz ione 

dei suoi prodotti (olii e solventi p e t r o l i f e r i ) . 

Quasi a compenso di questa situazione di momentanea diff icoltà si sviluppa l ' a r t i g i a -

nato per la produzione delle penne s t i lograf i che ; il numero dei l a b o r a t o r i si m o l t i p l i c a 

rapidamente , spec ia lmente t r a i l 1943 - 4 5 , occupando un'aliquota cons iderevo le del la 

mano d 'opera f e m m i n i l e e m a s c h i l e l a s c i a t a l i b e r a dalle industr ie più important i o o c -

cupata p r i m a e in at t ivi tà che gli avvenimenti avevano r e s o p r e s s o c h é inoperanti (ad 

esempio le lavander ie a seguito dello s fol lamento del l 'abi tuale c l i e n t e l a da T o r i n o ; le 

piccole off icine di r i p a r a z i o n e degli autoveicol i , e c c . 

A di f ferenza di a l t r i c e n t r i a Set t imo non sfollano industr ie t o r i n e s i ; molto p r o b a b i l -

mente perché troppo vic ino a T o r i n o e anche perché non es i s tevano f a b b r i c a t i industri^ 

ali abbandonati att i ad a c c o g l i e r l e . Soltanto un modesto r e p a r t o della F . I . M. I . T . t r o 

vò a c c o n c i a s i s t e m a z i o n e nei l o c a l i già occupati da un' industr ia di vermouth lungo lo 

scalo m e r c i del la s tazione f e r r o v i a r i a , t r a le vie Gal i leo Ga l i l e i e F r a n c e s c o C r i s p i ; 

e s s a c o s t r u ì poi una te t to ia di deposito del sughero nei p r e s s i del mattatoio ; lo s t a b i l i -

mento, che occupava una cinquantina di opera i , è stato chiuso nel 1957, 

C e s s a t a la g u e r r a in iz ia lentamente la r i p r e s a e c o n o m i c a . Le i n c e r t e z z e del momento 

vengono superate e , a mano a mano che si procede v e r s o la n o r m a l i z z a z i o n e d e l l ' a s -

setto e c o n o m i c o , soprattutto di T o r i n o , anche la situazione loca le tende d e c i s a m e n t e 

a m i g l i o r a r e . Nel 1948 sorge i l p r i m o nuovo stabi l imento del dopoguerra: le fonder ie 

Wollenigh (poi F o n d e r i e di Set t imo T o r i n e s e ) , lungo la s t rada Mogl ia , a or iente del le 

A c c i a i e r i e Cravet to ; vi s i producono gett i di ghisa dest inat i a l l ' indus t r ia automobi l i -

s t i ca . Occupa in iz ia lmente un centinaio di operai e si sviluppa su u n ' a r e a di c i r c a 

mq. 7500 . 

T r a i l 1948 e i l 1951 le A c c i a i e r i e Cravet to cos t ru i scono un m o d e r n i s s i m o grande c a -

pannone accanto al v e c c h i o edi f ic io del la F e r r i e r a , provvedono a l la dotazione di nuo-

vi impiant i , ammodernano o sos t i tu iscono gli antichi» Anche ne l l ' in terno dello s t a b i l i -

mento F a r m i t a l i a i r innovament i e le t r a s f o r m a z i o n i tecnologiche acquistano r i l e v a n -

za c r e s c e n t e ; é di questo periodo l ' a c q u i s t o di c i r c a 28000 mq. di t e r r e n o , a nord de l -

la v e c c h i a a r e a , per la cos t ruz ione dei padiglioni dest inati ad a c c o g l i e r e gli impiant i 

per la fabbr i caz ione dei prodotti ant ibiot ic i e degli i n t e g r a t o r i zootecn ic i . 
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Con i l cens imento del 1951 le cognizioni sul la situazione industr ia le di Set t imo si a r -

r i c c h i s c o n o di dati u t i l i s s i m i e s igni f icat ivi . Le unità l o c a l i cens i te r i sul tano 196, 

con una diminuzione di 159 unità r i spet to a l 1927. Una spiegazione plausibi le in m e -

r i to viene dal fatto che nel 1927 i 229 e s e r c i z i delle " indust r ie del v e s t i a r i o , abbigl ia 

mento e a r r e d a m e n t o " , comprendevano anche le l avander ie . Se si t ien p r e s e n t e che 

le lavander ie cens i te nel 1951 e r a n o , nonostante le contraz ioni dovute agli eventi b e l -

l i c i , 104 (addetti 203) , c l a s s i f i c a t e però come " s e r v i z i per l ' ig iene e la p u l i z i a " , e 

che le unità l o c a l i appartenenti a l l ' indus t r ia del v e s t i a r i o , abbigl iamento e a r r e d a -

mento e rano appena 38 con 97 addetti , appare in tutta evidenza la ragione del la c o n -

s iderevole di f ferenza t r a le unità loca l i nel 1951 e gli e s e r c i z i nel 1927 (5). A p r e -

sc indere dal fatto accennato che f a l s a ovviamente i dati r e l a t i v i a l l a ef fet t iva c o n s i -

s tenza degli e s e r c i z i industr ia l i e ar t ig iani e s i s t e n t i nel 1951 , s i nota - ne l la m a g g i o -

ranza degli a l t r i c a s i - una notevole tendenza a l l ' aumento , c o m e d i m o s t r a i l numero 

degli addett i , che è di 2731 r i spe t to a 1887 nel 1927 . T a l e d i f ferenza d iverrebbe a s -

sa i maggiore se non s i c a l c o l a s s e r o nel l 'uno o n e l l ' a l t r o c a s o gli addetti a l le indu-

s t r i e del v e s t i a r i o , abbigl iamento e a r r e d a m e n t o : s i a v r e b b e r o c ioè 2634 addetti nel 

1951 e 1324 nel 1927 , con un aumento nel periodo 1927 - 51 di 1310 addetti , o s s i a del 

100 % c i r c a . 

L ' e s a m e dei s ingoli s e t t o r i de l l 'a t t iv i tà industr ia le si può r i a s s u m e r e nel modo s e -

guente: nel s e t t o r e t e s s i l e ad un aumento del le unità l o c a l i (11 nel 1951 e 2 nel 1927) 

corr i sponde una diminuzione degli addetti (79 nel 1951 e 160 nel 1927) . P r a t i c a m e n t e 

inattive sono le f o r n a c i di mattoni per l ' e s a u r i m e n t o del le cave di a r g i l l a ; notevoli le 

diminuzioni nel le industr ie a l i m e n t a r i , tanto che e s s e rappresentano o r m a i una p e r -

centuale t r a s c u r a b i l e r i spe t to al c o m p l e s s o del le unità e degli addetti . Sebbene i l 

numero delle unità l o c a l i delle industr ie ch imiche e affini s i a 10 nel 1951 m e n t r e gli 

e s e r c i z i e rano 15 nel 1927 , l 'occupazione in questo s e t t o r e è aumentata del 154 % 

(da 395 addetti nel 1927 a 1003 addetti nel 1951) , e la potenza ins ta l la ta è s a l i t a a 

4741 HP (aumento r i spe t to a l 1911 del 4 1 3 0 %) . A s s a i maggiore è lo sviluppo del s e t -

t o r e m e t a l m e c c a n i c o , dove si p a s s a dai 22 e s e r c i z i e 259 addetti del 1927 a l le 45 uni-

tà l o c a l i e 972 addetti del 1951, con un aumento, r i s p e t t i v a m e n t e , del 105 % e del 
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2 7 5 , 5 % ; la potenza i n s t a l l a t a in queste aziende è di 7831 H P . Aumenti di m i n o r e 

entità s i r e g i s t r a n o n e l l ' i n d u s t r i a del legno, delle cos t ruz ioni e delle m a n i f a t t u r i e r e 

v a r i e . Queste u l t ime , che comprendono la total i tà dei l a b o r a t o r i e del le industr ie 

di penne s t i l o g r a f i c h e , occupano 235 addetti , o s s i a l ' 8 , 6 % degli addetti c o m p l e s s i v i . 

Considerando le aziende industr ia l i con ol tre 10 addetti s i r i l e v a che e s s e erano 2 8 , 

cos ì d is t r ibui te : 

unità l o c a l i a d d e t t i sup. occupata 
n. n. % mq. 

Ind. del legno 3 80 3 , 6 3 10500 

Ind. t e s s i l i 3 65 2 , 9 5 6000 

Ind. v e s t i a r i o , abbigl . , a r r e d . 3 40 1 , 8 2 4000 

Ind. ch imiche 6 998 4 5 , 2 5 129500 

Ind. m e t a l m e c c a n i c h e 7 894 4 0 , 4 5 130000 

Ind. del le penne s t i logra f i che 6 132 5 , 9 0 3000 

Tota le 28 2209 100 2 8 3 0 0 0 

Queste aziende,occupavano quindi l ' 81 % c i r c a degli addetti , la maggior p a r t e dei 

quali e r a impiegata ne l le industr ie ch imiche e m e t a l m e c c a n i c h e . T r a quel le c h i m i -

che r i su l tavano , per ordine d ' impor tanza , la F a r m i t a l i a , P a r a m a t t i , Odifreddi , S a r i 

(agglomerat i di c e n e r i e p i r i t i ) , C a l d e r a e A. C. I . ; t r a le m e t a l m e c c a n i c h e , le A c c i a -

i e r i e T r a f i l e r i e C r a v e t t o , le F o n d e r i e Wollenigh, la Soc ie tà Meroni e C. , M i g l i e t t a , 

C a r b u r a t o r i F e r o l d i , Chiabotto (manutenzione impianti i d r i c i e s a n i t a r i ) , la M. F . M. 

(manifattura f i l i m e t a l l i c i ) . 

T r a le a l t r e industr ie si r i c o r d a n o quelle m a g g i o r i , con o l t re 20 dipendenti: P a g l i e r o 

M a r c e l l o (stoffe per a r r e d a m e n t o ) , F . I . M. I . T . (agglomerat i di sughero per appl i -

cazioni industr ia l i ) , B e r t o t t o e C. ( t e s s i t u r a lana) , G a r n e r o f . I l i ( industr ia del l e -

gno), P a g l i e r o Luigi e f ig l i (penne s t i lograf i che e aff ini) . 

Da un'indagine svolta sul f in i re del 1958 re la t ivamente a l l e industr ie con o l t re 10 

addetti s i è potuto t r a r r e i l prospet to seguente: 
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unità 
loca l i 

n. 

super f i c ie 
a d d e t t i . 

occupata 
n. % mq. 

s u p . o c c . + 
sup. di 
r i s e r v a 

sup. c o p e r t a x 
numero piani 

mq. 

Ind. del legno 1 25 0 , 7 9 2200 2200 1200 

Ind. t e s s i l i 2 29 0 , 9 1 2700 2700 2200 

Ind. v e s t i a r i o , abbigl . , 
a r r e d a m e n t o 1 12 0 , 3 8 700 700 400 

Ind. 
it 

ch imiche 
" (OREAL) 

9 
1 

1405 ? 4 4 , 2 0 175000 
44000 

246400 
56000 

81000 
20000 

Ind. m e t a l m e c c a n i c h e 6 1235 38 , 90 156000 260000 63000 

Ind. del la gomma 1 378 1 1 , 9 0 6300*0 210000 17500 

Ind. penne s t i lograf i che 4 93 2 , 9 2 3000 3000 2300 

Tota le 25 3177 100 4 4 6 6 0 0 781000 186600 

Dal confronto t r a l a situazione del 1951 e quel la attuale r i s u l t a che nel 1958 i l numero 

delle aziende e diminuito da 28 nel 1951 a 25 nel 1958 , e i l numero degli addetti è au-

mentato da 2209 nel 1951 a 3177 nel 1958, p a r i ad un aumento del 4 3 , 8 %. 

Alcune industr ie del legno, t e s s i l i , de l l ' abbig l iamento e del le penne s t i logra f i che han-

no c e s s a t o l ' a t t iv i tà oppure sono state c o s t r e t t e a r i d u r l a notevolmente ; per tanto l ' occu 

pazione in quest i s e t t o r i è in netta diminuzione (6). 

L e industr ie ch imiche e m e t a l m e c c a n i c h e si presentano in sviluppo tanto dal punto di 

v i s t a de l l ' occupaz ione , quanto da quello del la f o r m a z i o n e di nuove aziende, de l l ' impian 

to di nuovi s tab i l iment i e della s u p e r f i c i e occupata . 

T r a gli s t a b i l i m e n t i di nuovo impianto si c i t a la S. I. V. A. , per la f a b b r i c a z i o n e di v e r -

nic i s p e c i a l i , ubicata nei p r e s s i del c a s e l l o de l l ' au tos t rada T o r i n o - M i l a n o e con una 

cinquantina di addetti . E s s a venne t r a s f e r i t a da T o r i n o a S e t t i m o nel 1954. 

Nel 1957 la ditta F . R . A. M. , per la fabbr icaz ione di m o l l e , t r a s f e r i s c e s tab i l imento 

e impiant i su u n ' a r e a di c i r c a 50000 m e t r i quadrati t r a la f e r r o v i a T o r i n o - M i l a n o e 

la s t r a d a S t a t a l e , nei p r e s s i del la C a s c i n a I so la . Ques ta azienda conta at tualmente 

o l t re 100 dipendenti. Lo s tabi l imento , p r i m a del t r a s f e r i m e n t o , e r a situato a T o r i n o , 

in v ia Mondovì. L ' a r e a c o p e r t a di via Mondovì e r a più vas ta del l 'a t tuale a r e a c o p e r t a , 

m a la disposiz ione dello spazio e r a poco r a z i o n a l e , p e r c h è lo s tab i l imento si e r a 



sviluppato in epoche d i v e r s e con s u c c e s s i v e aggiunte, pregiudicando la p o s s i b i l i t à 

di uno sfrut tamento e f f i c iente d e l l ' a r e a disponibile . L ' a m m o d e r n a m e n t o dei m a c c h i -

nari fu effettuato p r i m a del t r a s f e r i m e n t o , m a non p e r m i s e di aumentare la produ-

zione fino al l ive l lo m a s s i m o di s fruttamento delle nuove tecnologie , soprattutto per 

le diff icoltà derivanti da l l 'organizzaz ione interna del vecch io s tabi l imento . 

Il motivo che ha determinato la s c e l t a di una loca l i tà nel le vic inanze del la c i t tà s e m -

bra s ia sor to per la valutazione degli inconvenienti derivanti dalla divisione d e l l ' a t t i -

vità c o m m e r c i a l e (da s v o l g e r s i p r e f e r i b i l m e n t e a Tor ino o nel le immedia te v i c i n a n -

ze) dalla direzione dello s tabi l imento . 

La decis ione di l o c a l i z z a r e gli impianti a Set t imo fu dovuta pr inc ipalmente a l la p o s s i -

bi l i tà di a l l a c c i a m e n t o a l la r e t e del metano. L a cons iderazione dei c o s t i di t r a s p o r -

to delle m a t e r i e p r i m e e delle m e r c i prodotte non e ent ra ta come fa t tore di qualche 

r i l i evo nel la d e c i s i o n e . 

Lo s tabi l imento è ubicato in posizione decentra ta r i spet to a l nucleo di Se t t imo e n e l -

la direzione opposta a l l a c i t tà ; le cons ideraz ioni fatte in t e m a di cos t i di t r a s p o r t o 

giusti f icano questa s c e l t a , ne l la quale è apparso prevalente i l c r i t e r i o del la r i c e r c a 

di t e r r e n i a b a s s o c o s t o . L a vendita della vecch ia a r e a di T o r i n o ha p e r m e s s o di 

f inanziare l ' a c q u i s t o del la nuova, che r i s u l t a di ampiezza diec i volte maggiore r i -

spetto a l la p r i m a . 

Sono inol t re di r e c e n t e formazione le ditte seguenti: 

- Miele U. e C. , di manutenzione e cos t ruz ione di impianti industr ia l i . S o r t a nel 

1953 - 54 per in iz ia t iva di un e x impiegato della F a r m i t a l i a , ha lo s tabi l imento ubi -

cato a nord del la s t rada del Regio P a r c o , a mezzo t r a i l c e n t r o di Set t imo e i l c o n f i -

ne con T o r i n o . Ha u n ' a r e a a disposizione di c i r c a mq. 8000 e occupa 180 - 200 

addetti. 

- S. I . C. R . A. , di v e r n i c i e i n c h i o s t r i . Inizia l ' a t t iv i tà nel 1956 in un moderno edi f i -

cio cos t ru i to nel le adiacenze del c a s e l l o de l l ' autos trada T o r i n o - M i l a n o , lungo la s t r a 

da Set t imo - L e i n ì . 

- I D E A L - GAS, per l a produzione di gas liquidi in bombole . Fondata nel 1957 s o r g e 

a es t del la s t rada per Volpiano, in p r o s s i m i t à d e l l ' i n c r o c i o con quella per L e i n ì . 
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- S. A. C. I. , per la fabbr icazione dì prodotti c h i m i c i industr ia l i e gas t e c n i c i . Nel 

1958 c o s t r u i s c e lo s tabi l imento lungo la s t rada del Regio P a r c o , quasi dir impetto al lo 

s tabi l imento M i e l e . 

L e ult ime t r e ditte c i tate sono appena a l l ' in iz io del la lo ro at t ivi tà . In previs ione di 

sviluppi futuri le a r e e da e s s e acquistate hanno una superf ic ie super iore al le attuali 

e s i g e n z e , non tanto però da consent i re grandi ampl iament i in or izzonta le . 

L ' i m p r e s a c h i m i c a che si è maggiormente sviluppata t r a i l 1951 e i l 1958 è l a F a r m i -

t a l i a , che occupa c i r c a 1100 dipendenti, con un aumento di o l t re 300 addetti r i spe t to 

al novembre 1951. E s s a f a b b r i c a una v a s t i s s i m a gamma di prodotti f a r m a c e u t i c i o r -

ganic i , o rmoni , v i tamine e ant ibiot ic i con procediment i e a t t r e z z a t u r e f r a le più m o -

derne del le industr ie europee s i m i l a r i . R e c e n t e m e n t e ha provveduto a l l ' a c q u i s t o di 

a l t r i 27000 mq. c i r c a di t e r r e n o , a nord del precedente ampl iamento , per l ' a l l e s t i -

mento di nuovi r e p a r t i . I l r innovamento tecnologico di questa azienda procede in m o -

do p r e s s o c h é continuativo, r ichiedendo l ' impiego di mano d 'opera e di t e c n i c i p a r t i c o -

l a r m e n t e qual i f i cat i nel r a m o c h i m i c o . L ' i n s t a l l a z i o n e degli impiant i e i l r i f a c i m e n t o , 

le t r a s f o r m a z i o n i o s i s t e m a z i o n i dei f a b b r i c a t i industr ia l i e s i s t e n t i sono a l l ' o r i g i n e , 

a lo ro vol ta , di a l t r a occupazione opera ia in att ività c o m p l e m e n t a r i e a u s i l i a r i e . 

L a P a r a m a t t i ha quas i completato entro i l 1958 i l r innovo totale dei m a c c h i n a r i . Il suo 

s tabi l imento è f r a i più important i e i megl io a t t r e z z a t i del r a m o in campo nazionale , 

per l ' e s t e n s i o n e dei s e t t o r i dì produzione e per i p r o g r e s s i raggiunti ne l la r i c e r c a 

s c i e n t i f i c a e s p e r i m e n t a l e . L a s t a z i o n a r i e t à del numero di addetti in ques ta industr ia 

è dovuta ai m i g l i o r a m e n t i t ecno log ic i at tuat i , m i g l i o r a m e n t i che hanno consent i to un 

aumento c o n s i d e r e v o l e del la produzione a par i tà di occupazione. Lo s tab i l imento , che 

occupa u n ' a r e a di c i r c a 20000 mq. , è c o s t r e t t o in uno spazio o r m a i angusto e ha p r e -

c lusa q u a l s i a s i p o s s i b i l i t à di ampl iament i apprezzabi l i ; ubicato nel c e n t r o urbano e l i -

mitato su due la t i da l l ' ed i l iz ia r e s i d e n z i a l e , non ha neppure suff ic iente spazio per la 

sos ta e la c i r c o l a z i o n e degli automezzi pesant i (7). Sono in c o r s o gli studi di p r o g r a m 

m i per i l t r a s f e r i m e n t o de l l ' industr ia in a l t r a a r e a di c i r c a 36000 mq. in l o c a l i t à San 

Giorg io , sul la s t rada del Regio P a r c o e a i confini con T o r i n o . 

Le industr ie m e t a l m e c c a n i c h e e s i s t e n t i nel 1951 hanno avuto per iodi a l t e r n i di sviluppo 



e di s t a s i , in re laz ione a l le r i c h i e s t e del m e r c a t o interno ed e s t e r o . E 1 questo il c a -

so delle A c c i a i e r i e e T r a f i l e r i e Cravet to (spec ia l izzate soprattutto nel la f a b b r i c a z i o -

ne di prof i la t i di f e r r o , l ingotti di a c c i a i o , t ra f i la t i e ghisa per f o n d e r i a ) , e delle 

fonderie di Set t imo T o r i n e s e , attualmente spec ia l izzate nel campo del la m o t o r i z z a -

zione. L a var iaz ione del la mano d 'opera occupata in queste due industr ie , dipende-

rebbe p e r c i ò più ancora, che dalle t r a s f o r m a z i o n i tecnologiche , r e a l i z z a t e a n t e r i o r -

mente al 1951, dalle osc i l l az ion i del la domanda.. 

Nel 1953 entra in att ività lo s tabi l imento della P i r e l l i , per la produzione di c a m e r e 

d 'ar ia per a u t o c a r r i , auto, s c o o t e r s , t r a t t o r i . Ubicato al Km. 9 del la Statale 11 a 

c i r c a due c h i l o m e t r i dal cent ro di Se t t imo, si estende su una superf ic ie di mq. 63000 

c i r c a e occupa n o r m a l m e n t e da 400 a 500 addetti. Nel 1958 le m a e s t r a n z e impiegate 

in questo s tabi l imento cos t i tu i scono i ' 1 1 , 9 0 % del totale degli addetti delle i m p r e s e 

con a lmeno 10 addetti ; gran parte di e s s e proviene da T o r i n o . 

Il caso della P i r e l l i è e s e m p l a r e del modo in cui i grandi gruppi decidono la l o c a l i z -

zazione dei nuovi s tab i l iment i . L a P i r e l l i p r i m a della g u e r r a aveva a T o r i n o cinque 

stabi l imenti per la produzione del la gomma; tuttavia la fabbr icaz ione dei pneumat ic i 

e r a concent ra ta - fino a l l a en t ra ta in funzione dello s tabi l imento di Set t imo - a l la B i -

c o c c a di Milano. L a dec is ione di s c e g l i e r e Tor ino per la sede del nuovo s tab i l imento 

fu motivata pr inc ipa lmente dalla n e c e s s i t à di e s s e r e sulla più importante p iazza di 

a s s o r b i m e n t o dei pneumat ic i . S e m b r a infatt i che non e s i s t a n o p a r t i c o l a r i r iduzioni 

di cos t i in seguito a l la loca l izzaz ione in Tor ino : le m a t e r i e p r i m e vengono spedite in 

treno da Genova a Milano e t r a s p o r t a t e di qui a Tor ino con automezzi ; i r r i l e v a n t i s o -

no inoltre i vantaggi der ivant i dal la minor distanza per la consegna dei prodotti f in i t i . 

Una volta s c e l t a T o r i n o r i m a n e v a da d e t e r m i n a r e l ' a r e a . S c a r t a t a la soluzione di 

ut i l izzare s tab i l iment i già e s i s t e n t i , r i f iutata un 'of fer ta di t e r r e n i a buone condizioni 

perche troppo vic in i a l l a p e r i f e r i a del la c i t tà e più b a s s i del letto del la Dora (per cui 

si temevano in f i l t raz ioni d 'acqua) , le r i c e r c h e vennero indir izzate v e r s o le due d i -

r e t t r i c i , sud e nord» di sviluppo di Tor ino : in zona M i r a f i o r i , dove non si r i u s c ì a 

r e p e r i r e una super f i c ie di t e r r e n o usufruibi le , e v e r s o Se t t imo, dove e s i s t e v a n o f a -

c i l i tà notevoli di co l l egamento con l ' a u t o s t r a d a , la f e r r o v i a T o r i n o - M i l a n o , i l m e t a -



nodotto, suff ic iente disponibil i tà di acqua ( ottenibile con t r ive l laz ione di pozzi nel 

sottosuolo) , una r e t e di canal i di i r r i g a z i o n e ut i l izzabi l i eventualmente per gli s c a -

r i c h i d 'acqua di r i su l ta della lavoraz ione . 

Soltanto un t e r z o d e l l ' a r e a è stato f inora ut i l izzato . E s i s t o n o progett i per due succes 

s ivi ampl iament i dello s tabi l imento i quali por terebbero c iascuno a raddoppiare la 

produzione at tuale . I pr imi t iv i piani prevedevano una rapida esecuzione di quest i 

proget t i , e s s i sembrano invece , a lmeno per o r a , accantonat i e lo sviluppo produtt i -

vo è concentra to nel lo s tabi l imento pr inc ipale di Milano. 

Nell 'autunno del 1958 una nuova industr ia c h i m i c a , l ' Ò r e a l , per la fabbr icaz ione di 

c o s m e t i c i , met te in c a n t i e r e l ' a l l e s t i m e n t o di un grande s tabi l imento nel le vic inanze 

del c a s e l l o de l l ' autos t rada T o r i n o - M i l a n o , t r a la s t rada di L e i n ì a nord e la s t rada 

della C e b r o s a a ovest . L a super f i c ie occupata ne l la f a s e dì impianto è di 44000 mq. 

e quella c o p e r t a di 20000 mq. ; l ' a r e a di r i s e r v a , di c i r c a 56000 mq. , c o n s e n t i r à di 

t r i p l i c a r e abbondantemente la super f i c ie coper ta dello s tab i l imento . Il t r a s f e r i m e n -

to da T o r i n o a v v e r r à entro l ' a g o s t o 1959 e l 'occupazione in iz ia le s a r à di c i r c a 250 

addetti . 

Questa industr ia decide i l t r a s f e r i m e n t o da T o r i n o nel 1957 per i seguenti m o t i v i : 

- l ' a r e a del v e c c h i o s tabi l imento di c o r s o S v i z z e r a è insuf f i c iente , non può consent i -

r e ampl iament i in or izzonta le , indispensabi l i per l 'a t tuazione di d e t e r m i n a t i c i c l i di 

lavorazione nei quali vengono adottate tecnologie m o d e r n i s s i m e , e s i t rova in zona 

r e s i d e n z i a l e di alto v a l o r e c o m m e r c i a l e ed è s tata p a r z i a l m e n t e dest inata ad a t t r e z -

zature pubbliche dal nuovo Piano R e g o l a t o r e dì T o r i n o ; 

- n e c e s s i t à di r i u n i r e in un unico o r g a n i s m o lo s tab i l imento di c o r s o S v i z z e r a , gli 

uffici di via Gar iba ldi e i magazzin i di c o r s o G r o s s e t o . 

D e c i s o i l t r a s f e r i m e n t o le r i c e r c h e d e l l ' a r e a per la nuova sede sono or ientate secon-

do quest i c r i t e r i : 

- l ' a r e a deve e s s e r e suff ic iente ad osp i ta re s tab i l imento , uff ic i e magazzino attuali 

e p e r m e t t e r e u l t e r i o r i sviluppi e ingrandiment i ; 

- l ' a r e a deve t r o v a r s i fuori dei confini di Tor ino non molto lontana dalla c i t t à , e 

nel la direz ione di Milano v e r s o la quale è prevalente la gravi tazione c o m m e r c i a l e 
della Dit ta . 
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Si offrono due poss ib i l i t à di s ce l ta : in t e r r i t o r i o di San Mauro e in t e r r i t o r i o di S e t t i -

mo T o r i n e s e . A par i tà del prezzo del t e r r e n o viene p r e f e r i t a l ' a r e a di Se t t imo, che 

ha il vantaggio di un comodo a l l a c c i a m e n t o a l l ' autos trada per Milano e di t r o v a r s i in 

posizione al tamente r a p p r e s e n t a t i v a , essendo confinante con l ' autos t rada s t e s s a . S e m 

bra che non siano stati e s a m i n a t i gli svantaggi dovuti a l la posizione decentra ta dello 

stabil imento r i spe t to al cent ro del paese e a l la e s i s t e n z a di due passaggi a l ive l lo 

(sulla via Le in ì e sul la s t rada C e b r o s a ) , pregiudizievoli per le comunicazioni con T o -

rino e con Se t t imo, e quindi per i l t r a s p o r t o degli addetti dal luogo di r e s i d e n z a a 

quello di lavoro . 

Considerazioni conc lus ive -

Dalla breve ana l i s i de l l ' industr ia se t t ime se appare come lo sviluppo industr ia le di 

questa c i t tà s ia legato a l lo sviluppo industr ia le di Torino: t r o v i a m o qui confermate a l -

cune cons ideraz ioni già fatte su l l ' espans ione del l ' industr ia nel la c intura di Tor ino (8) . 

Tuttavia Set t imo p r e s e n t a alcune c a r a t t e r i s t i c h e pecul iar i r i spe t to agli a l t r i c e n t r i f i -

nitimi a l la m e t r o p o l i , e p r e c i s a m e n t e : 

1) un'autonomia r i spe t to a T o r i n o maggiore di quella che s i r i s c o n t r a negli a l t r i c e n t r i 

della c in tura . E s s a si spiega con la posizione geograf i ca del t e r r i t o r i o comunale 

di Set t imo sul la d i r e t t r i c e di Milano, che f a v o r i s c e i l s o r g e r e di att ività industr ia l i 

in qualche modo co l lega te anche con i l centro industr ia le lombardo , e con i l suo p a £ 

sato industr ia le . Infat t i , come si è v i s t o , i p r i m i insediament i de l l ' industr ia c h i -

m i c a e de l l ' indust r ia m e t a l l u r g i c a r i sa lgono ai p r i m i decenni del s e c o l o , c o n t e m -

poraneamente a l l ' a f f e r m a z i o n e della grande industr ia t o r i n e s e , per cui in quest i 

se t tor i lo sviluppo ha m a n i f e s t a t o una d i s c r e t a autonomia r i spe t to al capoluogo; 

2) le industr ie c o m p l e m e n t a r i a l l ' i n d u s t r i a automobi l i s t i ca sviluppate in Set t imo sono 

rappresenta te da alcune unità produttive di un c e r t o r i l i evo ( p a r t i c o l a r m e n t e la P i -

r e l l i , le F o n d e r i e di Se t t imo. ), Ciò c o n t r a s t a con a l t r i c e n t r i del la c in tura come 

ad e s e m p i o M o n c a l i e r i , dove, in seguito al lo sviluppo de l l ' industr ia automobi l i s t i ca , 

si è avuta una notevole espansione di p icco l i s tabi l iment i m e c c a n i c i ; 

5) p a r t i c o l a r m e n t e v ivace è stato lo sviluppo del l ' industr ia c h i m i c a ( industr ia f a r m a -

ceut i ca e dei c o l o r i ) . L ' e s p a n s i o n e di queste att ività produttive è stato p a r t i c o l a r -
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mente cospicuo dopo i l 1951, mentre i due decenni precedent i sono stat i c a r a t t e r i z -

zati da un notevole sviluppo del l ' industr ia m e t a l l u r g i c a . 

L a r e c e n t e loca l izzaz ione di nuove att ività produttive nel comune di Set t imo s e m b r a 

prevalentemente motivata dai seguenti fa t tor i : 

1) e s i s t e n z a di un cent ro industr ia le e quindi maggiore f a c i l i t à di sviluppo di iniziat ive 

imprendi tor ia l i l o c a l i . Questo fat tore contr ibuisce a sp iegare l ' insed iamento di a t -

t ivi tà industr ia l i s p e s s o a l ivel lo a r t i g i a n a l e , come quelle per la produzione di penne 

s t i lograf iche e per la fabbr icaz ione delle v e r n i c i e degli i n c h i o s t r i ; 
v 

2) i n s e r i m e n t o del t e r r i t o r i o comunale nel la r e t e di s t rade di grande comunicazione 

e s i s t e n t i (Autostrada T o r i n o - M i l a n o , s t rada Statale 11) , in costruzione (Autostrada 

T o r i n o - I v r e a ) e in progetto (prolungamento Autostrada T o r i n o - I v r e a v e r s o Genova 

e Savona a t t r a v e r s o i l t r a f o r o del Pino) ; p r e s e n z a del la f e r r o v i a e poss ib i l i t à di e -

ventuali r a c c o r d i ; 

3) i cos t i di t r a s p o r t o re la t ivamente più b a s s i r i s p e t t o al le a l t re l o c a l i t à per la fac i l i tà 

di comunicazione con T o r i n o e Milano; 

4) f a c i l i t à di r a c c o r d i con la condotta pr inc ipale del m e t a n o , che a t t r a v e r s a i l t e r r i t o -

r io comunale da e s t ad ovest ; 

5) la v ic inanza al grande m e r c a t o t o r i n e s e e a l la c i t tà s t e s s a di T o r i n o , da cui proviene 

g iornalmente la gran maggioranza del p e r s o n a l e dir igente e impiegat iz io . 

6) i l r e l a t i v o b a s s o cos to del t e r r e n o in rapporto ai vantaggi dianzi d e s c r i t t i . Ta le e -

lemento a s s u m e r i l e v a n z a non t r a s c u r a b i l e per i grandi s tab i l iment i i cui ed i f i c i , per 

n e c e s s i t à t e c n i c h e , debbono svi luppars i or izzonta lmente . Con l ' e s p a n s i o n e della 

c i t tà i l c o s t o del t e r r e n o tenderà ad e l e v a r s i : c iò potrà p r o v o c a r e in un futuro più o 

meno lontano dei r iaggius tament i che potranno inf luire negat ivamente sullo sviluppo 

industr ia le di Se t t imo. A meno che non s i p r o c e d a , con la formulazione di un piano 

i n t e r c o m u n a l e , a l la formazione di v e r i e propr i c o m p a r t i di a r e e che , opportunamen 

te urbanizzate» possano e s s e r e cedute a p r e z z i convenienti a quelle industr ie che in 

futuro intenderanno i n s e d i a r s i in Se t t imo, in continuità con le tendenze spontanee in 

atto. 



= 55 -= 

(1) - L 'andamento de l l ' industr ia t e s s i l e s e t t i m e s e diverge da quello del se t tore in 
P i e m o n t e , che ha avuto invece dalla g u e r r a un notevole impulso , perchè le i m -
p r e s e di Set t imo e r a n o spec ia l izza te nel la produzione di t e s s u t i di l u s s o . 

(2) - Ad esempio la ditta C a l d e r a venne fondata da un ex dipendente del la P a r a m a t t i ; 
anche la ditta Odifreddi s o r s e per iniziat iva del dott. Odifreddi, già t e c n i c o del la 
Schiappare l l i . 

(3) - Il consorz io s i d e r u r g i c o , sor to come intesa volontar ia nel 1929 , e r a stato r e s o 
obbligatorio nel 1931 . 

(4) - Q u e s t ' i m p r e s a occupò ed occupa tutt 'oggì la sede di un ' industr ia più ant i ca , t r a 
la via Gal i leo Ga l i l e i e la f e r r o v i a T o r i n o - M i l a n o . 

(5) - L a di f ferenza del numero degli e s e r c i z i e delle unità l o c a l i può inol tre e s s e r e 
dovuta ai d i v e r s i c r i t e r i di r i l evaz ione dei dati nei due c e n s i m e n t i . Infatti i l c r i -
t e r i o di r i l evamento del 1927 si b a s a v a sugli e s e r c i z i o unità t e c n i c h e , m e n t r e 
quello del 1951 si b a s a v a sulle unità l o c a l i , le quali possono c o m p r e n d e r e più u-
nità t e c n i c h e . 

(6) - Negli e lenchi del la C a m e r a di C o m m e r c i o , Industria ed A g r i c o l t u r a di T o r i n o 
erano i s c r i t t i nel novembre 1958 33 e s e r c i z i " a r t i g i a n i " di penne s t i logra f i che 
e 4 bottonif ic i , quante e rano c i o è le unità loca l i cens i te nel 1951 . Ev identemente 
però le maggior i contraz ioni s i e b b e r o nel l ' impiego del la mano d ' o p e r a , dovute 
t r a l ' a l t r o , a l la n o r m a l i z z a z i o n e del m e r c a t o di quei prodott i , più che non al nu-
m e r o di e s e r c i z i . Va a n c o r a p e r ò notato che le cance l laz ioni dagli e lenchi a v -
vengono con un c e r t o r i t a r d o . 

(7) - Il fronte a nord prospet ta sul la v ia Cavour , l a r g a 5 - 6 m e t r i ; quello a sud - da 
cui accedono a l l ' in terno gli automezzi - è sulla via T o r i n o , p e r c o r s a dal t r a f f i c o 
ve loce e pesante s c o r r e n t e sul la Statale 11. 

(8) - Si veda i l cap. V , p a r . 9 del " P a n o r a m a economico e soc ia le del la P r o v i n c i a 
di T o r i n o " - I R E S , 1959. 



CAPITOLO S E T T I M O 

I L F A T T O R E URBANISTICO 

L ' A B I T A T O DI S E T T I M O N E L L A SUA PRIMA F A S E DI S V I L U P P O (1900 - 1927) 

L a r i cos t ruz ione dello sviluppo urbanis t ico ed edilizio di Sett imo nei p r i m i 25 anni 

del secolo X X e stata fatta utilizzando le mappe ca tas ta l i aggiornate del 1927. Raf f ron-

tando lo s c h e m a p lan imetr i co cos ì costrui to con quello del 1889 , si possono individua-

r e le pr inc ipal i d i r e t t r i c i di espansione del vecchio centro : 

a) v e r s o oves t , s u l l ' a s s e della Statale 11, nel tratto di t e r r i t o r i o c o m p r e s o t r a la s e -

de della t r a m v i a S e t t i m o - T o r i n o e una l imi ta ta s t r i s c i a di t e r r e n o a sud di v ia T o -

rino; 

b) v e r s o nord, a monte della l inea f e r r o v i a r i a T o r i n o - M i l a n o , con formazione di: 

- un nucleo r e s i d e n z i a l e , s u l l ' a s s e di via Leinì e t r a questa s trada e la via F i u m e , 

- una zona occupata dagli s tabi l iment i Schiapparel l i e Magl iola , separa t i t r a di loro 

dalla f e r r o v i a per R ivaro lo ; 

c ) v e r s o e s t , t r a v ia I tal ia a sud e la f e r r o v i a Tor ino-Mi lano a nord; 

d) v e r s o sud, in regione V a g l i e , con prevalente edif icazione di c a s e s p a r s e , in gran 

parte dest inate ad abitazioni e labora tor i di lavandai. 

L o s c h e m a a l legato (fig. 3), pone in evidenza il c a r a t t e r e disordinato dello sviluppo 

urbanis t i co di Set t imo in questo periodo. L 'ampl iamento a m a c c h i a d 'o l io , evident is -
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s imo, r i s p e c c h i a la p a r t i c o l a r e situazione di disagio in cui s i è venuto a t r o v a r e il c o -

mune in un momento a s s a i del icato del suo sviluppo. L a sottovalutazione dei p r i m i e -

pisodi important i che hanno c a r a t t e r i z z a t o lo sviluppo i n d u s t r i a l e , l a mancanza di idee 

sulle poss ib i l i tà di espansione del centro abitato, la r i s t r e t t e z z a di vedute a proposi to 

dei prob lemi di fondo che i n t e r e s s a n o la v i ta della comunità , l a convinzione che qua l -

s ias i in iz iat iva è da c o n s i d e r a r s i val ida indipendentemente dai r i s u l t a t i a cui conduce, 

individuano alcuni degli e l ement i p s i c o l o g i c i che , a p a r t i r e dal 1 9 1 8 - 2 0 , d e t e r m i n e r a i ! 

no con intensi tà s e m p r e m a g g i o r e l ' e spans ione non organica di Se t t imo. 

Se la d is locazione della Sch iappare l l i e di Magliola (1) a monte e sopravvento r i s p e t t o 

a l l ' ab i ta to , e del la s t e s s a P a r a m a t t i (2) , trovano giust i f icazione in si tuazioni cont in-

genti e p a r t i c o l a r i a l l o r a v e r i f i c a t e s i , non a l tret tanto può d i r s i del disordine edi l iz io 

susseguente al dopoguerra 1 9 1 5 - 1 8 quando, spec ia lmente t r a i l 1920 ed i l 1928 c i r c a , 

si c o s t r u ì m o l t i s s i m o in modo d isorganico e pers ino nei modi peggior i . E ' di questo 

periodo la formazione del B o r g o del la P r o v i n c i a l e (a ovest del nucleo più antico) e del 

Borgo Nuovo, o l t re la f e r r o v i a T o r i n o - M i l a n o , a occidente dello s tabi l imento Schiap-

pare l l i . L ' e d i f i c a z i o n e avviene laddove es i s tono le s trade , siano e s s e important i ( c o -

me la Statale 11, per i l t ra t to poi denominato via T o r i n o ) , oppure abbiano la più m o d e -

sta funzione, e quindi le c a r a t t e r i s t i c h e , di s trade comunal i e v ic ina l i (ad e s e m p i o la 

via Le in ì e la s t rada T i n i v e l l a - poi via Schiappare l l i - nel B o r g o Nuovo, oppure la 

via Vagliò e la s t rada di Cast ig l ione nel le zone sud, la via P r o g l i a , ora Mogl ia , e G. 

V e r d i , v e r s o il vecch io C i m i t e r o ) . Il p r e z z o dei t e r r e n i ha s c a r s a r i l evanza nel la z o -

na e s t e r n a : c iò c o n t r i b u i s c e a sp iegare le c a r a t t e r i s t i c h e del lo sviluppo di Set t imo in 

questo per iodo, tant 'è che la c a s e t t a uni fami l iare a un piano è il tipo edi l iz io più diffu-

so nel le zone di ampl iamento . Quale conseguenza della lot t izzazione delle a r e e l a t e r a -

li alle vie pr inc ipal i n a s c e una r e t e v i a r i a s e c o n d a r i a , f o r m a t a da stradine private la 

cui l a rghezza non supera mai i 5 - 6 m e t r i ; queste s t r a d e , che sono v i c i n i s s i m e l 'una 

a l l ' a l t r a e ad una dis tanza r e c i p r o c a eguale a l la profondità di due lotti a c c o s t a t i di spai 

la , r a r a m e n t e def iniscono il contorno di un i s o l a t o , più s p e s s o muoiono t r a i campi . 

Gli sparuti nuclei di c a s e t t e s o r t i in quegli anni identif icano un "modo di p e n s a r e " la 

c a s a e la s t rada che si m a n t e r r à , purtroppo, p r e s s o c h é immutato fino ad oggi, c o n t r i -

buendo ad a c c r e s c e r e la tor tuos i tà delle vie e il disordine de l l ' ed i l iz ia . 
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A l t r i fat tor i che si r i t iene abbiano influito sul l 'espansione di Sett imo nelle direzioni 

accennate sono la local izzazione delle industrie , la vicinanza al le stazioni dei mezz i 

di pubblico t r a s p o r t o , l ' e s i s t e n z a delle a t t rezzature col let t ive e dei s e r v i z i c o m m e r -

c i a l i . 

Infatt i , mentre la formazione del Borgo Provinc ia le è , almeno in p a r t e , l egata a l la 

f e r m a t a del t r a m a l l ' i n c r o c i o della strada Statale con la via Regio P a r c o , quella del 

B o r g o Nuovo è anche effetto del l ' insediamento della Schiapparel l i . Poco dopo la c o -

struzione di questo stabil imento sorgono alcuni edif ic i di c ivi le abitazione su entrambi 

i lat i della via Leinì e , dopo i l 1918, si procede al la lott izzazione e a l l ' edi f i caz ione 

delle a r e e ad e s s a m a r g i n a l i , in una zona c o m p r e s a entro un raggio di 200 m e t r i c i r c a 

a p a r t i r e dal passaggio a l ivel lo di via F r a t e l l i R o s s e l l i . 

Quanto e stato accennato sul l 'azione e s e r c i t a t a dalla vic inanza delle stazioni f e r r o v i a -

r i e e t r a m v i a r i e , dalle a t t rezzature col let t ive e dai s e r v i z i c o m m e r c i a l i , nello svilup-

po edil izio del paese è confermato dalle numerose c a s e a due - t r e piani fuori t e r r a 

cos trui te nel periodo in e s a m e sulle a r e e ancora l ibere del cent ro v e r o e propr io , in 

f regio a l le vie A l f i e r i , R o m a , I ta l ia , Verd i , Cavour. 

Il fatto che fosse r i levante fin d 'a l lora il numero di persone che si recavano g iorna l -

mente a Tor ino per motivi di lavoro, che scuole e l e m e n t a r i , a s i l o , municipio, ch iesa 

p a r r o c c h i a l e , m e r c a t o , negozi e botteghe art igiane f o s s e r o ubicati nel centro del v e c -

chio nucleo, indurrebbe a vedere che non pochi imprenditor i edil i e p icco l i r i s p a r m i a -

t o r i ( c o m m e r c i a n t i , benestanti ) siano stati m o s s i , ne l l ' impiego dei lo ro capi ta l i nella 

rendita edi l iz ia , a dare le proprie pre ferenze alla zona cent ra le anziché a l le a r e e più 

p e r i f e r i c h e . 

LA SITUAZIONE D E L L E ABITAZIONI AL 1951 (Tab. X I V ) 

Il cens imento del 1951 offre suff icienti e lement i per svolgere alcune cons ideraz ioni 

important i . Si nota anzitutto che le stanze adibite esc lus ivamente ad abitazione nel l ' in 

t e r o comune erano 9311 , occupate da 10765 abitanti , con un indice medio di affol lamen 

to di 1 , 1 6 a b / s t a n z a . 

L a tabe l la XIV c o n f e r m a che la var iabi l i tà del l ' indice di affol lamento dipendeva dal t i -

tolo di godimento degli al loggi occupati , come appare dal prospetto seguente: 
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a) abitazioni in p r o p r i e t à e usufrutto Indice di af fol lamento medio 0 , 8 6 a b / s t . 

b) " in affitto idem l , 3 4 a b / s t . 

c) " con a l t r i t i tol i di godimento idem. 1 , 1 1 a b / s t . 

Altro dato connesso con i l precedente è la composizione in vani delle abi tazioni , che 

r isultavano c o s ì f o r m a t e : 
% % stanze 

abitaz, total i s tanze total i ab i taz . 

26 , 7 35 , 7 3 , 7 

67 , 1 5 8 , 2 2 , 4 

6 , 2 6 , 1 2 , 7 

a) abitazioni in p r o p r i e t à e usufrutto 

b) " in affitto 

c) " con a l t r i t i to l i di godime 

Le abitazioni d ichiarate non occupate erano 83 con 190 s tanze , corr i spondent i r i s p e t t i -

vamente al 2 , 4 1 % e al 2 % delle abi tazioni e delle stanze e s i s t e n t i nel comune. 

Novantanove persone abitavano in 36 b a r a c c h e , in gran par te e r e t t e dagli i m m i g r a t i più 

poveri nel le a r e e p e r i f e r i c h e sud , meno appetite s ia come t e r r e n i co l t ivabi l i , s ia c o m e 

aree edi f i cabi l i . 

Gli indici di af fol lamento denunciano immedia tamente l ' i n s u f f i c i e n z a quantitativa del le 

abitazioni in affitto e , in minor m i s u r a , del le abitazioni con a l t r i t i tol i di godimento. 

Facendo r i f e r i m e n t o ai dati g r e z z i e supposto che l ' indice medio di af fol lamento da a s -

sumere c o m e ' b p t i m u m " debba e s s e r e di un abitante per s tanza , s i deduce indicat iva-

mente che i l fabbisogno di stanze nel comune di Set t imo a l la fine del 1951 e r a di 2023 

vani ut i l i , come r i s u l t a dal prospet to seguente: 

Abitanti p r e s e n t i nel le stanze in affitto 

Abitanti p r e s e n t i nel le stanze con a l t r i 
t i tol i di godimento 

n. 7280 

n. 633 

n. 99 

n. 
Stanze 

5417 

572 

Fabbisogno 
stanze 

n. 

1863 

61 

99 Abitanti p r e s e n t i nelle b a r a c c h e , e c c . 

Fabbisogno totale in stanze n. 2023 

La c i f r a indicata non comprende le stanze che r isul tavano inadatte a l l ' ab i taz ione per 

ragioni igieniche o per e c c e s s i v a vetustà e deper imento degli ed i f i c i , re la t ivamente nu-

m e r o s e soprattutto in alcuni i so la t i del vecch io c e n t r o . U n ' a c c u r a t a indagine sullo s t a -

to delle abi tazioni , da e f f e t t u a r s i in quest i i s o l a t i , potrà consent i re di p r e c i s a r e l ' a l i -

quota di stanze che o c c o r r e aggiungere a l la c i f r a sopra indica ta , togliendo al ca l co lo 
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quei difetti che gli derivano dal semplice r i f e r imento ai dati del c e n s i m e n t o , troppo 

s o m m a r i e asso lutamente non indicativi c i r c a il tipo e le condizioni delle c a s e . 

P e r quanto r iguarda i se rv iz i instal lat i nelle abitazioni s i r i l e v a che quelle forni te di 

cucina erano il 97 % del totale delle abitazioni. Pure al ta la percentuale delle abi ta-

zioni fornite di luce e l e t t r i c a ( 9 4 , 4 %) ; r isultavano prive di questo s e r v i z i o essenzia le 

alcune c a s c i n e e c a s e s p a r s e . Non e s i s t e v a ancora l 'acquedotto e pertanto i l 9 7 , 8 % 

degli al loggi e r a servi to da acqua di pozzo, generalmente captata , a profondità di 8 -

10 m e t r i , a mezzo di pompe idrauliche azionate da motore e l e t t r i c o . Appena i l 14 ,5% 

delle abitazioni avevano la la t r ina interna e i l 5 , 4 % erano dotate di bagno. Gli ultimi 

due indici sono molto s ignif icat ivi c i r c a il costume di ab i tare della popolazione. 

Valgano a proposito queste osservaz ioni : 

a) Nonostante i l conflitto 1940^45 i l patr imonio e d i l i z i o del cent ro abitato e r a r i m a s t o 

indenne da quals ias i danneggiamento; 

b) Nel 1941 la capaci tà r i ce t t iva di Sett imo in abitazioni e r a già ta le da poter ospi tare 

o l tre 10000 persone : difatti in Sett imo trovarono alloggio temporaneo molt i s fol lat i 

da Tor ino . P e r c i ò , a c a u s a anche del r i ent ro a Tor ino di questi i m m i g r a t i provvi-

s o r i , la s t rut tura edi l iz ia di Sett imo ha potuto far fronte al l imi ta to aumento demo-

gra f i co v e r i f i c a t o s i negli anni che vanno dal 1941 al 1951. P e r t a n t o la pr ivata in i -

ziat iva non ha trovato p a r t i c o l a r e st imolo a l la costruzione di nuovi a l loggi . Malgra 

do la cos t ruz ione di poche case t te uni e b i f a m i l i a r i e di qualche c a s a popolare da 

parte del comune, del l ' Is t i tuto Autonomo delle Case Popolar i di Tor ino e dell ' INA -

C a s a , s i può r i t e n e r e che la maggior parte del patr imonio edi l iz io e s i s t e n t e nel 

1951 f o s s e formato da edif ic i di epoca anter iore al 1940; 

c ) F i n o al 1950 - 51 e r a c o r r e n t e l 'uso di c o n s i d e r a r e i l gabinetto da bagno e pers ino 

la l a t r ina interna a c c e s s o r i di l u s s o . T a l e menta l i tà , diffusa s ia t r a i l ce to operaio 

s ia t r a quel lo p icco lo b o r g h e s e , perdurò a lungo, non tanto per ragioni economiche 

0 per la mancanza dei s e r v i z i di acquedotto e di fognatura, quanto per una, tradiz io-

nale i n s e n s i b i l i t à v e r s o i l problema e anche - pare - per la diffidenza che nutrivano 

1 p r o p r i e t a r i di c a s a a causa dei c r i t e r i valutativi adottati dagli uff ic i competent i 

nel la definizione delle imposte sui f abbr i ca t i . 

Soltanto in seguito a l la costruzione delle p r i m e c a s e del Piano Incremento Occupa-
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zione Operaia si e potuto r i l e v a r e una d e c i s a e genera le evoluzione nel costume di 

abitare della popolazione di Set t imo. 

SVILUPPO EDILIZIO DAL 1952 A L GIUGNO 1959 

(tab. X V , gra f i co 18, tavole 18, 18 bis e 19) 

1 - Alcuni aspett i dello sviluppo edi l iz io in Set t imo 

Questa indagine e s tata condotta sul la base dei dati re la t iv i ai p e r m e s s i di cos t ruz ione 

concess i dal comune (3). Ritenendo che t r a l a data in cui i l p e r m e s s o è stato c o n c e s s o 

e quella in cui la cos truzione è s tata effet tuata d e c o r r a mediamente un periodo di un an 

no, si è cons iderato il numero delle cos t ruz ioni effettuate in un dato anno equivalente 

al numero dei p e r m e s s i c o n c e s s i l ' anno p r i m a (4). In otto anni sono stat i c o s t r u i t i c i r -

ca 1850 appartamenti e 5500 vani utili (5) con un invest imento di o l t re 4 m i l i a r d i di l i r e . 

Rispetto al cens imento del novembre 1951 l ' i n c r e m e n t o edi l iz io è stato di 55 % in ab i -

tazioni e di 59 % in vani utili (6). 

Nel periodo 4 / X I / 1 9 5 1 - 3 0 / V I / 1 9 5 9 11 i n c r e m e n t o medio del la popolazione presente 

può r i t e n e r s i di c i r c a 6000 abitanti , o s s i a del 5 4 , 5 % , passando da 1 1 . 0 0 0 abitanti 

presenti al cens imento del 1951 a c i r c a 17. 000 al 3 0 / V I / 1 9 5 9 . (7) 

L ' e l a s t i c i t à degli appartamenti e dei vani util i r i spet to a l la popolazione sono di 1 , 00 e 

di 1 , 1 6 . (8) 

L 'aumento dei vani util i r i s u l t e r e b b e i n f e r i o r e di 500 unità c i r c a a l l ' aumento degli ab i -

tanti. Supponendo che tutti i vani uti l i c o s t r u i t i nel periodo siano stat i occupati dai nuo-

vi abitanti , r i s u l t a nel c o m p l e s s o una l e g g e r a diminuzione del l ' indice di af fol lamento 

che p a s s a d a l l ' I , 16 nel 1951 a 1 , 1 4 7 nel 1959. Questo indice r i s u l t e r e b b e l e g g e r m e n t e 

superiore qualora si t e n e s s e conto dei vani demol i t i , sul numero dei quali però non e -

sistono dati p r e c i s i , perchè le re la t ive r i c h i e s t e di demolizione vengono quasi mai p r e -

sentate dagli i n t e r e s s a t i al comune. 

Lo sviluppo edil izio di questi anni ha determinato profondi mutamenti nel volto del la 

città. I contatti più frequenti con T o r i n o , la dif ferente composiz ione s o c i a l e del la popo 

lazione, le r e a l i z z a z i o n i effettuate nel campo de l l ' ed i l iz ia popolare dall 'INA C a s a e dal -

ie industrie l o c a l i , hanno a loro volta influito su taluni aspett i de l l ' ed i l i z ia di Set t imo. 

Nelle nuove c a s e si fa sfoggio di moderni m a t e r i a l i edi l iz i , quas i ad a c c e n t u a r e , con la 

c i t a z i o n e del la c o r r e n t e edi l iz ia t o r i n e s e , la v i s t o s i t à - non s e m p r e di buon gusto -
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della facc ia ta sulla strada. A eccezione di r a r i episodi di buona a r c h i t e t t u r a , specie 

nel set tore industr ia le , l ' edi l iz ia res idenzia le comune e tuttavia genera lmente sc iat ta 

e s e m b r a r i f l e t t e r e e s t e r i o r m e n t e l ' e terogene i tà dell 'attuale popolazione s e t t i m e s e e 

la mancanza di una tradizione. 

L ' a l t e z z a media delle costruzioni e sa l i ta dai t re piani fuori t e r r a di p r i m a della guer-

ra ai 4 piani, ma non mancano esempi di case di sei piani fuori t e r r a . 

L a diffusione della la tr ina interna, del gabinetto da bagno e del cucinino indica un co -

stume di vita più evoluto, che s 'avvic ina sensibi lmente al l ivel lo della grande c i t tà . Se 

ne ha c o n f e r m a dal numero di a c c e s s o r i costruito nel periodo 1 9 5 2 - 1 9 5 9 : 6600 c i r c a 

per 1850 appartamenti , o s s i a una media di 3 , 5 6 a c c e s s o r i per al loggio. 

L a maggioranza delle famiglie che va ad abitare in un alloggio des idera avere l ' ent ra ta 

ed i se rv iz i e s s e n z i a l i : acqua potabile interna, luce , forza industriale o impianto di 

metano, l a t r i n a , bagno; a queste condizioni accet ta un affitto più c a r o r i spet to a quello 

che pagava per il vecchio alloggio; quand'è caso si sposta senza diff icoltà dal cent ro 

per un'abitazione in p e r i f e r i a , purché possegga i requis i t i d e s c r i t t i . 

2 - Numero delle c a s e , degli appartamenti , dei vani utili cos t ru i t i . 

Le c a s e costrui te o in via di costruzione t r a i l 1952 e i l giugno 1959 sono 5 9 5 , delle 

quali 353 , pari al 5 9 , 3 %, uni e b i fami l ia r i a un piano fuori t e r r a . Queste c i f r e dimo-

strano quanta importanza abbia avuto la c a s a singola nello sviluppo edi l iz io di Set t imo, 

nonostante i prezz i molto alt i dei t e r r e n i fabbr icabi l i . In t e rmine di vani cos t ru i t i t r a 

i tipi di c a s e multipiani e uni e b i f a m i l i a r i a un piano e s i s t e la seguente re laz ione : 

nel le case multipiani nelle case uni e b i f a m i l i a r i nel totale delle case 
n. % n. % n. 

appartamenti 1365 7 7 , 9 5 386 22 , 05 1751 

vani utili 3671 74, 04 1287 2 5 , 9 6 4958 

Oltre ai 1751 appartamenti e ai 4958 vani utili r e a l i z z a t i nelle nuove costruzioni e nelle 

soprae levazioni , a l t r i 126 appartamenti e 667 vani utili r i sul tano attuati mediante t r a -

s formazion i , s i s t e m a z i o n i , ampliamenti parz ia l i di c a s e p r e e s i s t e n t i . 

E ' prevedibi le che nel futuro si r a f f o r z e r à la tendenza a c o s t r u i r e prevalentemente ap-

partament i in c a s e p lur i fami l ia r i di due e più piani, in analogia a quanto accade nei 

c e n t r i in for te incremento edi l iz io , dove il prezzo dei t e r r e n i acquista un peso sempre 
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maggiore n e l l ' o r i e n t a r e i c o s t r u t t o r i a s f rut tare al m a s s i m o le a r e e in superf ic ie e in 

altezza. 

La tabel la XV e i l gra f i co 18 indicano l 'andamento dello sviluppo edi l iz io t r a i l 1952 e 

il giugno 1959 (9). I vani util i aumentano costantemente dal 1952 al 1955; nel 1956 vi 

è una f l e s s i o n e , che continua nel 1957; nel 1958 i vani utili sono in numero p r e s s a p o c o 

eguale a quello dell 'anno precedente . Nel 1959 le stanze cos t ru i te nei p r i m i se i m e s i 

dell 'anno r isul tano meno della m e t à di quelle cos t ru i te l 'anno p r i m a ; ta le contrazione 

e per a l t ro un fenomeno che è comune ai c e n t r i maggior i del la P r o v i n c i a di T o r i n o e 

a l l ' I ta l ia in g e n e r a l e . 

Il forte aumento nel le cos t ruz ioni a Set t imo è da m e t t e r s i prevalentemente in r e l a z i o -

ne a l l 'aumento della popolazione. 

Dall ' indagine r i s u l t a inol tre che i l o c a l i dest inati a negozi nel le nuove cos t ruz ioni s o -

no stat i , nel per iodo, 109 , o s s i a meno del 2 % del totale dei vani util i e dei negozi . 

Il loro numero raggiunge una punta di m a s s i m o nel 1955 con 24 vani e a p a r t i r e dal 

1957 si s tab i l izza intorno a 1 5 - 1 6 per anno. Alcuni di quest i loca l i a negozio r i su l tano 

attualmente s f i t t i , spec ia lmente nel le c a s e multipiani di via Le in ì nel la zona del B o r g o 

Nuovo, 

3 - Case uni fami l iar i e c a s e p l u r i f a m i l i a r i multipiani . 

La c a s a uni e b i f a m i l i a r e ad un piano fuori t e r r a , in rapporto agli appartamenti e ai 

vani c o s t r u i t i , è a s s a i più diffusa a l l ' in iz io del periodo. Aumenta il numero di c a s e 

di questo tipo t r a i l 1952 e i l 1954 , diminuisce nel 1955 , è costante nel 1 9 5 6 - 5 7 , s c e n -

de notevolmente nel 1958, tende ad aumentare nel pr imo s e m e s t r e del 1959. L a sua 

minore diffusione si deve p o r r e in re laz ione - come è stato detto - con il prezzo del 

t e r r e n o , che è in aumento costante dal 195 2 ad oggi. 

Le c i f r e del 1 9 5 6 - 1 9 5 7 - 1 9 5 9 sono influenzate dalle case t te a s c h i e r a cos t ru i te in que-

sti anni dalla Soc ie tà F a r m i t a l i a . 

Compless ivamente , come si è v i s to , sono stat i cos t ru i t i nel periodo 386 al loggi e 1287 

vani utili in 353 c a s e t t e uni e b i f a m i l i a r i , c o s ì suddivisi per tipo di al loggio: 
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alloggi di 2 vani util i e se rv iz i n. 77 con vani utili 154 

al loggi di 3 vani uti l i e s e r v i z i n. 144 con vani utili 432 

alloggi di 4 vani utili e s e r v i z i n. 136 con vani util i 544 

al loggi di 5 vani util i e s e r v i z i n. 20 con vani utili 100 

alloggi di 6 vani utili e s e r v i z i n. 8 con vani util i 48 

al loggi di 9 vani util i e s e r v i z i n. 1 con vani utili 9 

Tota le alloggi n„ 386 con vani util i 1287 

I t ipi di al loggio maggiormente r i c h i e s t i r i sul tano quindi quel l i di 3 e 4 vani , che rap-

presentano i l 7 2 , 5 % degli alloggi e i l 76 % dei vani util i che l i compongono. Case del 
> 

tipo uni e b i f a m i l i a r i si t rovano l a r g a m e n t e in tutto i l t e r r i t o r i o e con maggiore f r e -

quenza nel le zone p e r i f e r i c h e o addir i t tura e s t e r n e a l l ' ab i ta to . L a c a s a s ingola tende 

ad a s s o c i a r e a l t r e c a s e , pure singole o abbinate; s i vengono c o s ì a f o r m a r e dei piccoli 

nuclei di c a s e t t e s p a r s i qua e l à , lungo le s t radicc iuole di campagna e nel le a r e e ai 

m a r g i n i delle poche strade comunali e v ic ina l i e s i s t e n t i . Quest i nuc le i , f o r m a t i da 

una edi l iz ia sol i tamente molto povera , danno una indicazione s ia pure g e n e r i c a dei va-

l o r i dei t e r ren i» che sono in ragione i n v e r s a della lo ro dis tanza dal cent ro e dalla stra 

da pr inc ipale che gli s e r v e di a c c e s s o . 

L e zone dove si va orientando attualmente la cos truzione di c a s e t t e u n i f a m i l i a r i sono 

quelle del Vagl ie a sud, e di s t rada T in ive l la a nord, t r a le meno sa lubr i del t e r r i t o -

r i o . Le cause del fenomeno sono ovvie: qui i l t e r r e n o c o s t a molto poco (il suo prezzo 

v a r i a t r a le 800 e le 1000 l i r e al m e t r o quadrato) e gli acquirent i sono in maggioranza 

i m m i g r a t i veneti la cui disponibil i tà f inanziar ia non gli consente di pagare p r e z z i più 

a l t i in zone m i g l i o r i . 

D a l l ' e s a m e dei progett i e dai r i l i e v i d ire t t i effettuati si è r i l e v a t a la tendenza a s frut-

t a r e s e m p r e più intensamente le a r e e f a b b r i c a b i l i , soprattutto in a l t e z z a . 

A n t e r i o r m e n t e al 1940 a Set t imo e r a p r e s s o c h é sconosc iuta la speculazione edi l iz ia , 

n e l l ' a c c e z i o n e attuale del t e r m i n e . L a buona c a s a ad appartament i di t r e piani con 

fronte sul la s t rada e r a t r a le maggior i ambizioni dell ' individuo che voleva m e t t e r e a 

prof i t to i suoi r i s p a r m i impiegandoli nel la c a s a ; questa e r a infatt i concepi ta in funzio-

ne non tanto del m a s s i m o rendimento del capi ta le quanto del le opinioni c o r r e n t i sul t i -

po di cos t ruzione in uso loca lmente . E s s a aveva pertanto so l i tamente u n ' a r e a abbon-



dante per c o r t i l e , una s c a l a comoda in p ie t ra , due o più alloggi per piano a c c e s s i b i l i 

dal bal latoio v e r s o c o r t e , con cucina, c a m e r e non disimpegnate e i l gabinetto e s t e r n o . 

Le case del l ' I . A. C. P . di Tor ino in regione Mulino Nuovo, a 4 piani fuori t e r r a , c o s t i -

tuirono l ' e s e m p i o più notevole di c a s a alta in Sett imo, almeno fino al 1950, quando i l 

Comune c o s t r u ì un edif ic io per i suoi dipendenti in via Amendola. P r e s t o q u e l l ' e s e m -

pio fu seguito da a l t r i , che a s s u n s e r o gli aspetti c a r a t t e r i s t i c i della speculazione e d i -

lizia di mano in mano che aumentavano le r i ch ies te di nuovi alloggi e il va lore delle 

aree f a b b r i c a b i l i , spec ia lmente delle zone " C e n t r o " , ad e s s o c i r cos tant i o prospet tan-

ti su strade di una c e r t a importanza (10). 

Da tre - quattro anni si è poi venuta affermando la cosiddetta c a s a in condominio, di 

cui si trovano e s e m p i a t r e , quattro e pers ino sei piani fuori t e r r a nelle zone "Centro' ; 

Provincia le e B o r g o Nuovo, L ' i m p r e n d i t o r e edile , che si è sosti tuito al commit tente 

ha tutto l ' i n t e r e s s e a s f rut tare l ' a r e a di sua proprietà secondo i l m a s s i m o consent i to 

dal regolamento edi l iz io l o c a l e (11): per megl io adeguarsi a l le norme del regolamento 

a r r e t r a m a g a r i l ' e d i f i c i o dal f i lo s t rada , di quel tanto che è suff iciente per raggiunge-

re un'a l tezza uguale ad una volta e m e z z a la larghezza dello spazio ant is tante , senza 

altro c r i t e r i o che non s ia quello di avere un maggior numero di piani e di s tanze . 

Quando poi s i t r a t t i di u n ' a r e a c e n t r a l e l 'ut i l izzazione del suolo é ancora più m a s s i c c i a 

nel senso che gli spazi r i s e r v a t i al cor t i l e si riducono al t e r z o giusto d e l l ' a r e a f a b b r i -

cabile e ta lvolta diventano v e r i e propr i cavedi , con poco o niente a r i a , so le , luce . 

4 - Edi l iz ia pr ivata e intervento pubblico -

Superato il d i sor ientamento del periodo immediatamente s u c c e s s i v o a l la fine del la 

guerra , la pr ivata iniz iat iva ha saputo muovers i con d i s c r e t a sc io l tezza in questo s e t -

tore , in re laz ione a l l ' a c c r e s c i u t a domanda di alloggi. L a sua importanza appare e v i -

dente dai dati seguenti : 

appartamenti vani util i 
n. % n. % 

costruzioni a c u r a de l l ' I . A. C. P, di Tor ino , 144 7, 67 412 7, 32 
INA C a s a , e c c . 

costruzioni a c u r a di industr ie loca l i 79 4 , 21 282 5, 02 

costruzioni a c u r a della pr ivata iniziat iva 1654 88, 12 4931 87, 66 

Totale 1877 100 5625 100 
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Dal prospetto si r i l e v a che l ' 8 7 , 7 % dei vani nuovi e stato r e a l i z z a t o a c a r i c o dei p r i -

vati c i t tadini , il 5 % per conto delle industr ie loca l i e i l 7 , 3 % a totale c a r i c o dello 

Stato e di a l t r i enti pubblici . 

L e cos t ruzioni più importanti eseguite dai pr ivat i s i trovano nel la zona " C e n t r o " , (in 

p r o s s i m i t à delle scuole medie , in via G. V e r d i , via I ta l ia , p iazza delle Scuole) e lun-

go le a r t e r i e pr inc ipal i di penetrazione (via Le in ì al B o r g o Nuovo, via Tor ino e via Re-

gio P a r c o in regione " P r o v i n c i a l e " ) . 

L'INA C a s a e l ' I . A. C . P . di Tor ino hanno cos t ru i to un p r i m o gruppo di c a s e pluri fami-

g l i a r i al B o r g o Nuovo (s t rada Fant ina) , un secondo in zona " P r o v i n c i a l e " (via D. F e r -
% 

r a r i ) , due edi f ic i di 16 alloggi in regione "Mol ino Nuovo" e a l t r i due a l l ' i n c r o c i o della 

s t rada San Gal lo con la Statale 11. Le c a s e cos t ru i te dagli enti pubblici sono di 4 piani 

fuori t e r r a ; fa eccez ione il gruppetto di 6 al loggi un i fami l ia r i a s c h i e r a su due piani in 

via Fant ina . 

L a F a r m i t a l i a ha in c o r s o di ult imazione un vasto p r o g r a m m a per la cos t ruzione di ca-

se per i propr i dipendenti. Un nucleo di 18 c a s e t t e un i fami l ia r i ad uno e due piani fuo-

r i t e r r a , dest inate al personale impiegat iz io , c o s t i t u i s c e i l cosiddetto vi l laggio Ovest 

F a r m i t a l i a : è ad ovest dei nuovi r e p a r t i del pr imo ampliamento dello s tab i l imento , dal 

quale dista un centinaio di m e t r i ; un a l t ro nucleo di 36 c a s e t t e un i fami l ia r i a s c h i e r a , 

ad un piano fuori t e r r a , è destinato agli opera i : c o s t i t u i s c e i l vi l laggio E s t F a r m i t a l i a , 

ed è ubicato 350 m e t r i a nord - ovest del secondo ampl iamento dello s tab i l imento , su 

di u n ' a r e a confinante a es t con la f e r r o v i a Canavesana e con le A c c i a i e r i e Cravet to . 

Quest i due nuc le i , indipendentemente dal la lo ro non buona ubicazione (vic inanza e c c e s 

s iva a l lo s tab i l imento , per il vi l laggio Ovest ; e c c e n t r i c i t à r i s p e t t o a l l ' ab i ta to ed al le 

pubbliche a t t r e z z a t u r e , v ic inanza al le A c c i a i e r i e , insa lubr i tà del suolo per i l villaggio 

E s t ) , formano l ' e s e m p i o più pregevole di composiz ione u r b a n i s t i c a e a rch i te t ton ica de_l 

la Set t imo odierna. 

5 - Sviluppo de l l ' ed i l iz ia res idenz ia le e industr ia le nel t e r r i t o r i o -

Allo scopo di d e t e r m i n a r e le zone di più r i levante sviluppo edi l iz io si è divisa la parte 

del t e r r i t o r i o comunale occupata o definit ivamente c o m p r o m e s s a dal l ' edi f icaz ione in 

se i zone: 

1) Zona " C e n t r o " , c o m p r e s a t r a via B r o f f e r i o , s tabi l imento P a r a m a t t i , via Chio-
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mo, P i a z z a Vit tor io Veneto, via A r i o s t o , via Ugo F o s c o l o , via 

Silvio P e l l i c o , Rio San Gallo e sede f e r r o v i a r i a , dal sot topas-

saggio di via Moglia al passaggio a l ivel lo di via B r o f f e r i o ; 

2) Zona1 "Mulino Nuovo" , c o m p r e s a t r a le B e a l e r a Fre idano a sud-ovest , i l Mulino 

Nuovo a sud e via S . P e l l i c o a nord; 

3) Zona " G r i b a u d i a - V a g l i è " , comprendente una vasta zona a valle delle vie San 

Mauro e Chiomo e della B e a l e r a Fre idano ; 

4) Zona " P r o v i n c i a l e " , t r a la zona " C e n t r o " ad e s t , via San Mauro a sud, lo stabi_ 

l imento Miele ad ovest e la sede f e r r o v i a r i a a nord; 

5) Zona " B o r g o Nuovo", del imitata da una strada c a m p e s t r e a c i r c a 110 m e t r i a 

sud di v ia L e i n ì , t ra t to di via Leinì da via Fant ina a via Monvi-

s o , s t rada Fant ina a ovest , r io San Gallo a nord e via Schiap-

p a r e l l i - T i n i v e l l a a es t ; 

6) Zona di v ia Milano, t r a la zona " C e n t r o " a ovest e i l c i m i t e r o nuovo a e s t . 

I nuclei e s t e r n i sono s tat i cons idera t i come altrettante piccole zone a se ; pertanto n e l -

la tavola 18 b is i c e r c h i e t t i di a r e a proporzionale al numero dei vani utili c o s t r u i t i s o -

no m e s s i in corr i spondenza di c iascuno di e s s i . 

Per quanto r iguarda le superf ic ie industr ia l i costrui te (12) e s s e sono state ca l co la te in 

base a l la suddivisione in zone fat ta per l ' ed i l iz ia res idenz ia le ; s i indicano con c e r c h i 

di a r e a proporzionale a l le r i spet t ive superf ic ie coperte gli s tabi l iment i di nuova co -

struzione e gli ampl iament i delle industrie es is tent i più important i . I r i su l ta t i di que-

sta indagine sono v isua l izza t i nel la tavola 19. 

I dati r a p p r e s e n t a t i nel la tavola 18, re la t iv i al lo sviluppo del l ' edi l iz ia r e s i d e n z i a l e , so 

no r iassunt i nel seguente prospet to , nel quale si indicano, a lato del numero dei vani 

utili c o s t r u i t i , in c i a s c u n a zona, le percentual i sul totale delle stanze cos t ru i te nel t e r -

r i tor io comunale : 
V a n i u t i l i 

Zona n. % del totale 
1) " C e n t r o " 1353 2 4 , 1 0 
2) "Mulino Nuovo" 314 5 , 6 0 
3) "Gribaudia - V a g l i e " 538 9 , 5 9 
4) " P r o v i n c i a l e " 1566 2 7 , 8 8 
5) " B o r g o Nuovo" 894 1 5 , 9 0 
6) " V i a Milano" 162 2 , 90 

4827 8 5 , 9 1 
nei nuclei e s t e r n i a l l ' ab i ta to 683 1 2 , 0 5 
nelle c a s e s p a r s e e nelle c a s c i n e 115 2 , 04 

Tota le 5625 100, = 
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L a zona " C e n t r o " ai es tende s u una superf ic ie di ha 48 c i r c a ; comprende p a r e c c h i e a -

r e e a n c o r a totalmente l i b e r e da cos t ruz ioni , la maggior par te delle quali s i t r o v a ad 

or iente , t r a le vie S. P e l l i c o , P e t r a r c a , Ga l i l eo G a l i l e i , dei P a r t i g i a n i e G„ V e r d i . 

L a non edi f icazione di queste a r e e è dovuta e s s e n z i a l m e n t e a l la mancanza di a c c e s s i 

da s trade pubbliche, a l l a conformazione degli appezzament i , so l i tamente molto lunghi 

e s t r e t t i , oppure a si tuazioni p a r t i c o l a r i , come succede ad e s e m p i o per i l vas to appe£ 

zamento ( c i r c a 18. 000 mq. ) d e l l ' e x c a s c i n a V e r d e r o n e , t r a via I ta l ia e v ia P e t r a r c a , 

dest inato in teramente a co l ture o r t i c o l e . 

Inoltre d i v e r s i i so la t i hanno una densità edi l iz ia a s s a i b a s s a , a c a u s a delle costruzioni 

che vi ins i s tono , cost i tui te da c a s e a due - t r e piani fuori t e r r a al m a s s i m o , talvolta 

i s o l a t e , t a l a l t r a con ampi spazi a or to e a c o r t i l e r e t r o s t a n t i , e per la p r e s e n z a di an-

t iche dipendenze r u s t i c h e , ora inut i l izzate , o di te t to ie e capannoni industr ia l i . 

Nella zona "Centro"sono ubicat i gli edif ic i per le pr inc ipa l i a t t r e z z a t u r e co l le t t ive , il 

centro c o m m e r c i a l e , le stazioni dei pubblici t r a s p o r t i , i l campo sport ivo. L ' e s i s t e n -

za di quest i s e r v i z i , di vie pubbliche as fa l ta te o quanto meno in d i s c r e t e condizioni di 

manutenzione ed infine la r e l a t i v a maggiore s c a r s i t à di a r e e l i b e r e sono i fa t tor i che 

hanno contr ibuito ad e l e v a r e notevolmente i l v a l o r e dei t e r r e n i f a b b r i c a b i l i , che p e r -

tanto r i su l tano più al t i che nel le a l t r e zone (13). Ciononostante l a fabbr icaz ione nel la 

zona è s ta ta molto intensa: anche s e , a par i tà di s u p e r f i c i e , s i è cos t ru i to un minor 

numero di vani r i spe t to al B o r g o Nuovo e a l l a P r o v i n c i a l e , giova o s s e r v a r e che l 'adden 

samento dei vani cos t ru i t i è stato s u p e r i o r e , essendo concentra to in u n ' a r e a più r i -

s t r e t t a di quella sopra indicata , c o m p r e s a t r a le vie V e r d i e Cavour a nord, Gar ibaldi 

a oves t , Chiomo e piazza Vi t tor io Veneto a sud, Matteot t i , I ta l ia e G. G a l i l e i a e s t . 

Il r innovamento del la v e c c h i a edi l iz ia del nucleo ant ico del la zona Centro è cons i s t i to 

nel la demolizione e r i c o s t r u z i o n e di alcune c a s e , ne l l ' abbat t imento di tet toie e di edi-

f ic i ex r u r a l i , sost i tui t i da c a s e di c ivi le abi taz ione , in p a r z i a l i a m p l i a m e n t i , s i s t e m a -

zioni , t r a s f o r m a z i o n i e soprae levazioni . T a l e r innovamento s i è in tens i f i ca to dal 1957 

con l ' in iz io dei l a v o r i di pavimentazione e di r ia t tamento di alcune s trade (via I ta l ia , 

via R o m a , via V e r d i , p r i m o t ra t to di via Cavour) . I p r o p r i e t a r i dei v e c c h i s tab i l i , 

in occas ione dei l a v o r i di sopraelevazione o di r i p r i s t i n o , provvedono s p e s s o a s i s t e -

m a r e l ' i n t e r n o degli al loggi dotandoli dei s e r v i z i e s s e n z i a l i (acqua potabi le , l a t r i n a e 
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bagno); pure frequenti le modif icazioni onerate al * J „ 
operate al piano t e r r e n o delle c a s e prospettant i 

sulle vie pr inc ipa l i , cons is tent i soprattutto ne l l ' aper tura di vetr ine e nel la t r a s f o r m a -

zione di local i di abitazione o di deposito in negozi e botteghe ar t ig iane . 

La zona " C e n t r o " è sede di alcuni s t a n i l i ™ ^ * - • j a • , 

ai alcuni s tabi l imenti industr ial i , che occupano c o m p l e s s i v a -

mente ha 4 , 5 c i r c a di superf ic ie nari al 1 no? j m 
p e r u c i e , pari al 10 % d e l l ' a r e a totale . I pr incipal i s tab i l imen 

ti tuttora attivi sono P a r a m a t t i , Ca ldera , R i s s o n e , M a r c e l l o P a g l i e r o , Luigi P a g l i e r o 

e f igl i , SALCAS, ex F I M I T ; alcuni di e s s i sono stati ampliat i e contemporaneamente 

rinnovati , a l t r i soltanto ampl ia t i , per una superf ic ie coperta c o m p l e s s i v a di c i r c a mq. 

2400; da segna lare inol t re la costruzione di due a u t o r i m e s s e pubbliche in via I ta l ia e in 

vicolo C h i a r i , con una superf ic ie coper ta di mq. 1000. 

La zona "Mulino Nuovo" è di 1 6 , 5 c i r c a ; i vani utili cos t ru i t i per e t taro r i sul tano p e r -

tanto 19. Si t r a t t a sol i tamente di case t te uni e b i fami l iar i ad uno e due piani fuori t e r r a ; 

l ' Ist i tuto Autonomo per le Case Popolar i di Torino ha costrui to le uniche c a s e a 4 piani 

fuori t e r r a del la zona nei p r e s s i del Mulino Nuovo, completando i l p r o g r a m m a di s frut 

tamento d e l l ' a r e a di sua p r o p r i e t à , iniziato pr ima del 1940. Le nuove costruzioni indù 

str ia l i hanno p o c h i s s i m a r i l evanza . 

Nel c a s o della zona "Gribaudia - Vaglile" l ' a r e a cons iderata nel ca lco lo dei vani r i -

guarda una superf ic ie a s s a i più e s t e s a di quella effett ivamente c o s t r u i t a o def ini t ivamen 

te c o m p r o m e s s a dal l ' edi f icaz ione : deducendo ai 49 e t tar i di questa zona c i r c a 19, 1 ha, 

comprendenti nuclei di c a s e vecch ie e recent i separat i dalla zona più intensamente a -

bitata da vaste super f i c i a n c o r a a prato , si avrebbe una densità di c i r c a 18 vani per e t -

taro. E ' questa una delle zone dove meno si è costrui to e dove si r i l eva una forte p r e -

valenza di c a s e t t e uni fami l iar i . F r a i motivi che hanno determinato la s c a r s a e d i f i c a -

zione della zona si c i tano: il b a s s o costo dei t e r r e n i , la s c a r s i t à di s trade e le cat t ive 

condizioni delle poche e s i s t e n t i , l 'umidità pers i s tente del suolo per la p r e s e n z a di f a l -

be d'acqua (talvolta addir i t tura superf ic ial i ) , di una fitta r e t e di canal i e del fiume P o , 

c be dista meno di 3 0 0 - 4 0 0 m e t r i dalle ultime c a s e a sud. 

La lott izzazione dei t e r r e n i nel la zona è , in genera le , at tr ibuibi le a l la c e s s a z i o n e del la 

attività da parte di p a r e c c h i lavandai o al la t ras formazione degli antichi s i s t e m i di t r a t 

tamento dei panni con l 'adozione delle macchine . Venuta meno la n e c e s s i t à del prato 

P e * l ' e spos iz ione dei panni, il t e r r e n o viene lott izzato e il capitale c o s ì r e a l i z z a t o è i m -
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piegato ne l la cos t ruzione di c a s e d 'af f i t to , ne l l ' a cquis to di appar tament i , in m i g l i o r i e 

ai l a b o r a t o r i , a l l a propr ia abi tazione, agli impianti di l a v o r a z i o n e , oppure in o p e r a -

zioni c o m m e r c i a l i qual i , ad e s e m p i o , l ' a p e r t u r a di negozi nel c e n t r o urbano. 

Se si c o n s i d e r a ne l l ' ambi to del la zona " P r o v i n c i a l e " , di ha 4 5 , 5 0 , una zona pih r idot -

ta in super f i c ie (di c i r c a ha 3 , 7 ) escludendo i l p icco lo nucleo in regione r i o F r a c a s s a , 

cost i tui to da alcune c a s e t t e a due piani fuori t e r r a di nuova c o s t r u z i o n e , la densi tà in 

vani c o s t r u i t i r i s u l t e r e b b e a l l ' i n c i r c a di 3 7 , 5 per e t t a r o . P r e v a l g o n o , in ques ta zona, 

le c a s e a due - t r e piani , i s o l a t e ; se m trovano di mult ipiani a s c h i e r a continua lungo 

le vie T o r i n o , R e g i o P a r c o , ed anche nel le s t rade di lot t izzazione in terne a l l a zona. 

L ' e d i l i z i a industr ia le è c o n s i s t i t a in ampl iament i dei l a b o r a t o r i e s i s t e n t i ; non sono 

mancate per a l t r o le nuove cos t ruz ioni di tipo indus t r ia le , cost i tui te da capannoni e 

b a s s i f a b b r i c a t i dest inat i a deposit i e a l o c a l i di lavoraz ione per p i c c o l e e medie indu-

s t r i e . T r a i f a b b r i c a t i più notevol i di questo tipo s i r i c o r d a n o quel l i di Mie le (mq. 

1800) , G a r n e r o (mq. 150) , Dione e SACI (mq. 550) e un'off ic ina por r i p a r a z i o n i auto 

in via T o r i n o ; n u m e r o s i inol tre i p i cco l i l a b o r a t o r i di penne s t i lograf i che e a c c e s s o r i 

s i s t e m a t i nel piano s e m i n t e r r a t o di c a s e di abitazione di nuova c o s t r u z i o n e . 

L ' a r e a che s i è c o n s i d e r a t a nel conteggio dei vani del la zona del B o r g o Nuovo, è di ha 

2 5 , 8 ; la densi tà di vani c o s t r u i t i p e r e t t a r o è quindi di 3 4 , 6 , c i r c a eguale c ioè a quel-

la del la zona " P r o v i n c i a l e " . Se s i aggrega a l la zona i l t e r r i t o r i o c i r c o s t a n t e compreso 

t r a l ' a u t o s t r a d a e le f e r r o v i e S ta ta le e per R i v a r o l o , s i dovrebbero aggiungere a l t r i 

448 vani per 1' apporto dei nuclei seguenti : P . M i c c a (v. u. 78) , Don B o s c o (v. u. 63), 

Gozzano (v. u. 4 7 ) , V i l l a f r a n c a (v. u. 10) , SIVA (v. u. 101) , v i l laggio E s t F a r m i t a l i a 

(v .u . 101) , Cas te l lamonte (v. u. 4 7 ) . Il tota le dei vani d i v e r r e b b e pertanto 1342 , che 

è equivalente p r e s s a p o c o al numero dei vani c o s t r u i t i ne l la zona c e n t r a l e . 

Non p r e v a l e ne l la zona un p a r t i c o l a r e tipo di c a s a di abi taz ione . Si t rovano indifferen-

temente c a s e ad un piano e a s e i piani , a due e a quattro piani . L e c a s e a l te sono so-

prattutto c o n c e n t r a t e sul la v ia L e i n ì , che è a s s e pr inc ipa le del B o r g o . 

I r r i l e v a n t e è l a superf ic ie c o p e r t a c o s t r u i t a dei f a b b r i c a t i indust r ia l i , e c c e z i o n fatta 

per gli ampl iament i del lo s tab i l imento F a r m i t a l i a , che da sol i comportano o l t re 1300 

mq. di s u p e r f i c i e c o p e r t a . 

Nella zona di v i a Milano le nuove cos t ruz ioni sono c o n s i s t i t e i n c a s e di due e quattro 



piani s o r t e a i lat i del la s t rada Stata le , unitamente a p icco le officine di r iparaz ion i 

automezzi ed a l t r i b a s s i fabbr ica t i adibiti a laborator i m e c c a n i c i , di penne s t i l o g r a f i -

che, di c o l o r i e v e r n i c i . Questa zona non ha l imit i definiti : s inora sono stat i s f rut tat i 

i t e r r e n i sulla s t rada e in r a r i c a s i i lotti interni , r e s i a c c e s s i b i l i per mezzo di s t r a -

dine pr ivate . E ' tuttavia presumibi le che , riducendosi la sua ampiezza v e r s o es t per 

la p r e s e n z a del c i m i t e r o , se ne estendano i l imit i fin contro la f e r r o v i a a nord e a l la 

s trada di R io Sangallo a sud. 

In conc lus ione , le zone p r e f e r i t e dal l 'edi l iz ia res idenzia le sono, per numero di vani 

cos t ru i t i , quelle del la provinc ia le , del Centro, del Borgo Nuovo; queste zone indivi-

duano le tendenze ad espanders i di Sett imo; tuttavia la zona Centro , che è molto v a s t a , 

d imostra che - nonostante la re la t iva s c a r s i t à di a ree l i b e r e e quindi i più al t i c o s t i 

delle m e d e s i m e - r i m a n e un punto di attrazione a s s a i notevole. L a mancanza di t a l u -

ni s e r v i z i fondamental i ( scuole , a s i l i , e c c . ) e la s c a r s i t à di a l t r i (negozi) nelle zone 

del B o r g o Nuovo e del la P r o v i n c i a l e , c o n c o r r e a mantenere un c e r t o vantaggio del la 

zona Centro ben dotata di quest i se rv iz i , nella quale quindi la gente è disposta a paga-

re affitt i o p r e z z i più elevati,, 

6 - Sviluppo de l l ' ed i l i z ia industr ia le -

La tavola 19 r a p p r e s e n t a la superf ic ie coperta da edifici industr ial i cos t ru i t i t r a i l 

1952 e il 1959 D a l l ' e s a m e del la tavola si individuano due tendenze nel la l o c a l i z z a -

zione delle industr ie : 

- a nord ovest del Centro , nel l ' intorno del case l lo del l 'autostrada T o r i n o - M i l a n o e spe 

c ia lmente t r a la s t rada C e b r o s a e l ' autos trada , in a s s e a l la s t rada di Le in ì ; 

- a ovest sul la d i r e t t r i c e di T o r i n o , lungo la s trada Statale 11 e la s t rada del Regio 

P a r c o (14) . 

E n t r a m b e q u e s t e zone r i s u l t a n o s o t t o v e n t o r i s p e t t o a l l ' a b i t a t o . 

Le picco le industr ie e i l a b o r a t o r i della zona " C e n t r o " e " P r o v i n c i a l e " vengono a m p l i -

ati: s i t r a t t a p e r lo più di modest i ampliamenti , non determinanti nel la modif icazione 

della s t rut tura di queste zone. Nessuna delle industrie es i s tent i si è spostata fuor i dei 

l imit i de l l ' ab i ta to . Si deve quindi ragionevolmente r i t e n e r e che i l grado di p r o m i s c u i -

tà t r a r e s i d e n z a e industr ia nel le due zone s ia aumentato nel periodo a c a u s a degli a m -
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pliamenti degli edi f ic i industr ia l i . 

Insignif icante è l ' i n c r e m e n t o de l l ' ed i l iz ia industr ia le a l B o r g o Nuovo; a l l 'opposto gli 

ampl iament i del la F a r m i t a l i a ne l la zona sono molto r i l e v a n t i , i l che farebbe p e n s a r e 

che un eventuale t r a s f e r i m e n t o di questa industr ia in a l t r a sede più idonea s i a c o s a lon 

t a n i s s i m a e addir i t tura i r r e a l i z z a b i l e . 

Le cos t ruz ioni industr ia l i nelle zone Mulino Nuovo e Vagl ie-Gribaudia ' sono i r r i l e v a n t i ; 

consis tono in p a r z i a l i ampl iament i e r i c o s t r u z i o n i degli edi f ic i del la ditta Odifreddi, in 

regione Mulino Nuovo, e in ampl iament i e r i c o s t r u z i o n i di l a b o r a t o r i , spec ia lmente di 

lavandai , in regione G r i b a u d i a - V a g l i e . 

V e r s o i l C i m i t e r o Nuovo e lungo la Statale 11 sono stat i c o s t r u i t i a lcuni nuovi edi f ic i 

per p i cco le off icine di r i p a r a z i o n e di autoveicol i e un l a b o r a t o r i o di c o l o r i e v e r n i c i . 

Attualmente sono in cos t ruzione a l t r i capannoni, di s u p e r f i c i e non grande, di d e s t i n a -

zione i m p r e c i s a t a . 

Sempre sul la Statale 11 , v e r s o B r a n d i z z o , la F R A M ha cos t ru i to i l suo s tabi l imento . 

L a s o c i e t à C E A T , con sede e s tabi l imento in T o r i n o , ha acquis ta to r e c e n t e m e n t e una 

v a s t i s s i m a porzione di t e r r e n o a cava lc ioni de l l ' autos t rada T o r i n o - M i l a n o , in loca l i tà 

Casc ina San F r a n c e s c o ; sono in c o r s o i l a v o r i di a l l a c c i a m e n t o di quest i t e r r e n i con la 

Statale I l a m e z z o di un t ronco di nuova s t r a d a , che s o r p a s s a con due c a v a l c a v i a l a 

f e r r o v i a e l ' au tos t rada T o r i n o - M i l a n o . 
7 

Questi due ul t imi episodi sono s igni f icat iv i se r i f e r i t i a quanto s i ebbe ad e s p o r r e c i r -

ca i f a t t o r i che possono aver influito ne l la loca l izzaz ione industr ia le in Se t t imo. L ' a u -

mento del c o s t o dei t e r r e n i è l ' e l e m e n t o negativo di p r i m a r i a importanza che provoca 

l ' a r t i f i c i o s o al lontanamento delle nuove industr ie da quei luoghi c h e , per natura le desti_ 

nazione, a v r e b b e r o potuto c o s t i t u i r e , con opportune e poco c o s t o s e opere di s i s t e m a z i o 

ne, zone unitar ie industr ia l i a l tamente s p e c i a l i z z a t e e organ izza te . 

Succede per l ' indus t r ia lo s t e s s o fenomeno che si è d e s c r i t t o nel p a r a g r a f o precedente 

a proposi to de l l ' ed i l iz ia r e s i d e n z i a l e più povera : ad ogni balzo in avanti del p r e z z o dei 

t e r r e n i la grande e media industr ia si spostano v e r s o le a r e e più e s t e r n e del comune , 

o s s i a nel le zone meno comode, dove p e r ò le opere di urbanizzazione incidono ta lmente 

sul cos to dei f a b b r i c a t i ( s ia per gli a l l a c c i a m e n t i a l l a r e t e v i a r i a p r i n c i p a l e , s ia per 

la cos t ruz ione delle fognature , per il c o s t o di t r a s p o r t o degli addett i , del le m a t e r i e pri_ 



me, e c c . ) che s e m b r a l e c i t o dubitare sul la bontà di c e r t e s c e l t e , b a s a t e e s s e n z i a l m e n 

te sul c r i t e r i o del m i n o r p r e z z o d e l l ' a r e a f a b b r i c a b i l e . 

L ' A M B I E N T E URBANO 

Visto d a l l ' a l t o , l ' a b i t a t o di Se t t imo si p r e s e n t a come un g r o s s o fuso allungato da sud 

ovest a nord e s t , r a c c h i u s o a n o r d - o v e s t dalle vie Cavour e V e r d i e a s u d - e s t dal le vie 

Tor ino e I t a l i a . Addossat i a i l e m b i e s t e r n i del fuso sono i nuc le i , grandi e p i c c o l i , che 

cos t i tu iscono le nuove espans ioni di Se t t imo. 

La l i n e a f e r r o v i a r i a divide l ' a b i t a t o in due par t i : a monte sono le grandi industr ie ( F a r -

m i t a l i a , A c c i a i e r i e C r a v e t t o e F o n d e r i e di Set t imo) e i l B o r g o Nuovo, a va l le vi è i l 

vecchio nucleo con i suoi ampl iament i . 

L ' a s s e e s t - o v e s t del le v ie T o r i n o - I t a l i a - M i l a n o determina la composiz ione p l a n i m e t r i -

ca del c e n t r o di S e t t i m o . Da e s s o s i dipartono le antiche s t rade interne al nucleo c e n -

t r a l e , e da ques te si r a m i f i c a n o quelle s t rade comunali e v i c i n a l i , che un tempo adduc£ 

vano a l l a campagna e che oggi adducono ai nuclei abitati p e r i f e r i c i ed e s t e r n i . 

Nelle zone di e s p a n s i o n e s i addensano - in una superf ic ie r e l a t i v a m e n t e grande - le 

stradine che portano a l l e c a s e ; i l lo ro andamento p l a n i m e t r i c o è so l i tamente r e t t i l i n e o , 

la l o r o sez ione è in m e d i a i n f e r i o r e o eguale ai se i m e t r i di l a r g h e z z a ; e s s e si i n c r o -

ciano v a r i a m e n t e , ad angol i r e t t i , acuti ed ottusi , a seconda d e l l ' o r i e n t a m e n t o degli 

appezzamenti oggetto del le d i v e r s e lot t izzazioni . 

Il d isordine n e l l ' e d i l i z i a , che è andato c r e s c e n d o negli u l t imi anni, non è m i n o r e di 

quello e s i s t e n t e ne l la r e t e v i a r i a . Sulla s t e s s a via prospettano capannoni grandi e p i c -

col i , c a s e i s o l a t e ad uno e due piani , a r r e t r a t e dal f i lo s t r a d a o in f reg io a l l a s t r a d a , 

case a t r e - q u a t t r o p iani , in s c h i e r a continua, a u t o r i m e s s e , b a r a c c h e p r o v v i s o r i e di l e -

gno e di l a t t a ut i l izzate per deposi t i o r i c o v e r i di animal i da c o r t i l e . 

L ' e s p a n s i o n e e d i l i z i a , p e r i l c a r a t t e r e di eccez iona le intens i tà che ha avuto in epoche 

diverse e per l a m a n c a n z a di un piano r e g o l a t o r e , non ha saputo t r o v a r e da so la quel lo 

equi l ibr io e quei l e g a m i con l ' a m b i e n t e e s t e r n o che s a r e b b e r o s tat i auspicab i l i e f o r s e 

poss ib i l i . E ' p r e v a l s o , ne l le c i r c o s t a n z e passa te e r e c e n t i , i l concet to di l a s c i a r e a m -

pia l i b e r t à d 'az ione ad ognuno, fidando probabi lmente in quel la spontaneità di e s p r e s s i e 

ne che pure fu a l l ' o r i g i n e del la impostaz ione urbanis t i ca di non pochi ant ichi c e n t r i p i e -

montes i . Pur t roppo i r i s u l t a t i sono s tat i dec i samente negat ivi . T a n t ' è che a S e t t i m o , 
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come in tutti i sobborghi della grande c i t t à , c r e s c i u t i enormemente e troppo in f r e t t a 

r i spet to a l l a l o r o s t rut tura urbanis t i ca o r i g i n a r i a , non e s i s t e un ambiente che p o s s a 

q u a l i f i c a r s i " u r b a n o " . Non solo , m a anche lo s t e s s o paesaggio r u r a l e ha subito p r o -

fonde modif icazioni : a causa del m o l t i p l i c a r s i acc identa le del la edi l iz ia r e s i d e n z i a l e 

qual i tat ivamente più scadente , d e l l ' a c c o s t a m e n t o d i s a r m o n i c o di c a s e alte e b a s s e , 

della graduale distruzione degli a l b e r i e del verde in g e n e r e . P e r s i n o i l t ipico pae -

saggio della Set t imo di una ventina di anni or sono» di quel la Set t imo che e r a nota -

a l l o r a - per le sue c a s e dei lavandai , va a poco a poco scomparendo , in teramente t r a 

s formato da l l ' ed i l iz ia dilagante in tutte le d i rez ioni p o s s i b i l i . 

Nel quadro dianzi d e s c r i t t o s i i n s e r i s c e un e lementò nuovo, che è i l s imbolo , f o r s e , 

del futuro di Set t imo: la moderna edi l iz ia industr ia le . Gl i e s e m p i pregevol i in questo 

se t tore non mancano. Lo s tabi l imento P i r e l l i ha dato i l v ia quas i ad una g a r a t r a l e 

industr ie per la r e a l i z z a z i o n e di edi f ic i di alto v a l o r e a rch i te t ton ico . I r e p a r t i del pr i 

mo ampl iamento nord della F a r m i t a l i a , lo s tab i l imento F R A M , quello in cos t ruz ione 

d e l l ' O R E A L , cos t i tu iscono dei c o m p l e s s i a r c h i t e t t o n i c a m e n t e qual i f i ca t i , o t t imamen-

te ambientat i ne l paesaggio c i r c o s t a n t e , o s s i a nel verde del la campagna, t r a i grandi 

c a s c i n a l i s e t t e - o t t o c e n t e s c h i , che a n c o r a r i c o r d a n o , c o n l a loro p r e s e n z a , le or ig ini 

e s s e n z i a l m e n t e r u r a l i di Set t imo. Tut tavia , c o m e s i è o s s e r v a t o , l a loro l o c a l i z z a z i o -

ne non è s e m p r e f e l i c e . 

B e n poco vi è da aggiungere c i r c a i l nucleo più ant ico . E c c e z i o n fat ta di poche c a s e 

r u r a l i in v ia di graduale t r a s f o r m a z i o n e , del gruppo di c a s e t r a le vie Dante e Manzo-

ni, e delle v e c c h i e c a s e prospet tant i sullo s t r e t t o v ico lo M a c h i a v e l l i , che hanno n e s -

sun v a l o r e ambienta le p a r t i c o l a r e , l a r imanente edi l iz ia è s ta ta r i m a n e g g i a t a , demo-

l i ta e r i c o s t r u i t a nel periodo t r a la f ine del l 'o t tocento ed oggi. Attualmente i r i c o r d i 

s t o r i c i di Se t t imo consis tono ne l l ' abs ide del la P i e v e di San P i e t r o in Vinco l i , ne l la 

t o r r e di p iazza Vi t tor io Veneto , nel la c h i e s e t t a di Santa C r o c e , ne l la cappel la del la 

Madonnina, di squis i ta fat tura s e t t e c e n t e s c a . 

L E A T T R E Z Z A T U R E C O L L E T T I V E 

Come si è o s s e r v a t o , le pr inc ipal i a t t r e z z a t u r e co l le t t ive di cui dispone i l comune s i 

trovano nel la zona "Centro'. ' Gli edi f ic i che le accolgono sono s ta t i , in g e n e r e , apposi-

tamente c o s t r u i t i t r a i l 1920 e i l 1956; a lcuni , già ampl ia t i , dopo la l o r o cos t ruzione 



risultano attualmente insuff ic ient i r i spet to alle nuove a c c r e s c i u t e n e c e s s i t à conseguen-

ti a l l 'aumento della popolazione e a l la sua distribuzione nel t e r r i t o r i o , di a l t r i si a v r à 

modo di r i l e v a r e la mancanza in quelle zone di ampliamento dove è stato più intenso lo 

sviluppo edi l iz io dal 1951 ad oggi. 

Si espone in dettaglio la situazione di fatto di ognuna delle a t t rezza ture e s i s t e n t i , r i f e -

rendo appunto, quando o c c o r r a , le c a r e n z e r i levate nelle var ie zone nelle quali è s tato 

suddiviso l ' ab i ta to . (15) . 

1) Uffici pubblici - Gl i Uffici comunali sono riuniti nel P a l a z z o Municipale uni tamen-

te al s e r v i z i o di vigi lanza urbana, a l l ' ambula tor io del l 'ONMI, agl i 

uff ic i del la s o c i e t à g e s t r i c e dell 'acquedotto. 

Il P a l a z z o del Comune è un edificio a t r e piani fuori t e r r a situato 

in via R o m a con r i svol to in via Mazzini ; ampliato e r ia t ta to in p a r -

te nel 1929 , nonostante alcuni adattamenti r e c e n t i deve r i t e n e r s i 

o r m a i insuf f ic iente . E 1 in p r o g r a m m a la s i s temazione del corpo 

di f a b b r i c a v e r s o via Mazzini mediante r i fac imento p a r z i a l e d e l l ' a 

la r i m a s t a e s c l u s a dal l 'ampliamento del 1929 (16). L 'u f f i c io del 

dazio e quello di col locamento sono s i s t e m a t i in loca l i d 'af f i t to , r i 

spet t ivamente in via I ta l ia angolo via Mazzini e in via R o m a 14. 

2) Asi lo infanti le - L ' e d i f i c i o , m o d e r n i s s i m o , venne costrui to intorno al 1935; è a uno 

e due piani fuori t e r r a , con t re aule di 50 mq. caduna, r e f e t t o r i o , 

cucina e al loggio suore ; sorge sù un 'area di mq. 3000 s i ta t r a v ia 

Regina P a c i s e via Cavour, da cui pra t i camente si accede a l l ' a s i l o . 

I bambini i s c r i t t i negli anni 1955 - 1956 - 1957 sono stat i 165, o s -

s ia i l m a s s i m o consenti to da l l ' a t t rezza tura at tuale . Il grado di 

a f fo l lamento per aula r i su l ta quindi di 55 alunni per aula , più di 

quattro volte super iore a quello medio es i s tente nel la p r o v i n c i a di 

T o r i n o nel 1956 (12 alunni/aula) . 

Si r i l e v a che è l 'unico as i lo in tutto i l t e r r i t o r i o comunale ; s o p r a t -

tutto grave è la mancanza di questa a t t r e z z a t u r a al B o r g o Nuovo e 

in regione P r o v i n c i a l e . 

3)_Scuole e l e m e n t a r i - L a popolazione del concentr i co u s u f r u i s c e , per l ' i s t ruz ione p r i -
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m a r i a , de l l ' edi f ic io s c o l a s t i c o di piazza L i b e r t à : un grande fab-

b r i c a t o a U, a t r e piani fuori t e r r a , cos t ru i to nel 1 9 2 2 - 2 3 e so -

pra lzato di un piano nel 1933; le aule di cui dispone sono 31 , 5 

delle quali r i c a v a t e da l o c a l i poco confortevol i o di super f i c ie in-

suff ic iente . S e m b r a da e s c l u d e r e l ' eventual i tà di u l t e r i o r i ampli 

amenti de l l ' ed i f i c io , s ia per mancanza di spazio , s ia perchè la 

m a s s i m a capienza ottenibile già è s tata raggiunta con i l t r a s f e r i -

mento del le scuole di Avviamento P r o f e s s i o n a l e e con gli adatta-

menti r e a l i z z a t i r e c e n t e m e n t e (17). 

C i r c a il numero degli a l l i ev i i s c r i t t i si r i l e v a , dal prospet to 1, 

che negli anni t r a i l 1 9 5 3 - 5 4 e i l 1 9 5 7 - 5 8 e s s o aumenta di 365unità 

(da 731 a 1096 ) o s s i a del 50 % , m e n t r e negli anni precedent i o -

s c i l l a t r a un minimo di 621 nel 1 9 5 1 - 5 2 e un m a s s i m o di 758 nel 

1 9 4 6 - 4 7 . Il grado di af fol lamento medio , e s p r e s s o in alunni per 

aula , è s u p e r i o r e , in tutti gli anni c o n s i d e r a t i , a quello provin-

c ia le (26 alunni per aula nel 1956) ; nel periodo dal 1 9 5 3 - 5 4 al 

1 9 5 7 - 5 8 è inol tre maggiore di quello nazionale (31 alunni per au-

la nel 1956) , con una punta m a s s i m a nel 1 9 5 6 - 5 7 di 3 7 , 2 alunni 

per aula. 

In re laz ione a l l ' aumento del la popolazione, v e r i f i c a t o s i con p a r -

t i c o l a r e in tens i tà nel quadriennio 1 9 5 5 - 5 8 , è fac i lmente prevedi -

bi le un maggiore i n c r e m e n t o del la popolazione s c o l a s t i c a nei pros 

s imi anni. Si pub pertanto r i t e n e r e fin d ' o r a insuff ic iente l ' e d i f i -

c io a t tuale , a meno che s i suppl isca con i turni a l la c a r e n z a delle 

aule. 

Sarebbe d ' a l t r a par te auspicabi le la r e a l i z z a z i o n e di nuovi fabbr i -

ca t i s c o l a s t i c i in quelle zone di espansione che più p a r t i c o l a r m e n -

te ne abbisognano, come s a r à p r e c i s a t o nel p a r a g r a f o 6. 
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P R O S P E T T O 1 - I s c r i t t i e aule nel la Scuola Elementare di Settimo Torinese dal 1946-'47 al 1957-'5B 

Classe 
1946-47 

M MF aul< 
1948-49 

li MF aule 
1950-51 

M MF aule 
1951-52 

M MF aule 
1953-54 

M MF aule 
1954-55 

M MF aul< 
1955-56 

M MF aule 
1956-57 

M MF aule 
195-7-56 

M M F aule 

1* 2" 
3* 
4A 

r 

81 163 5 
82 167 5 
88 176 5 
75 142 4 
55 110 4 

82 149 5 
72 141 4 
83 164 5 
75 152 5 
81 152 5 

64 125 4 
61 128 4 
84 150 6 
66 123 4 
63 139 5 

66 121 5 
67 126 4 
56 1 2 3 4 
86 149 6 
52 102 4 

82 16? 5 
73 166 5 
78 138 5 
62 139 4 
56 1 26 4 

114 227 6 
82 164 4 
82 174 6 
84 142 4 
53 132 4 

115 209 6 
118 238 6 

82 169 5 
92 1 85 5 
73 123 5 

112 210 6 
122 231 6 
137 259 6 

85 183 5 
74 159 5 

104 198 6 
124 224 6 
116 226 7 
14? 2 IP '? 

84 178 5 
Totale 381 758 23 393 758 24 338 665 23 327 621 23 351 731 23 415 839 24 480 924 27 530 1042 28 5701096 31 

(rado di 
a f fo l -
lamene 
medio 

1I8C9B8 

33 

i8Se9B8SSSSB( 

31,6 

BSSSBSISBBIBS 

29 

iaa>HB8«a8is( 

27 31,8 35 34,2 37,2 35,3 

Le frazioni Fornac ino e Mezzi hanno ciascuna la propria scuola e lementare . Nella 

prima es is tono le t re prime c l a s s i , che sono ospitate in un'unica aula e affidate ad 

un solo insegnante; gli i s c r i t t i sono in media 25-30 per anno. In frazione Mezzi i l cor 

so e completo delle cinque c l a s s i , ma anche in questo caso vi è un solo insegnante ed 

una sola aula: i l numero degli al l ievi i s c r i t t i si aggira intorno a 40 t r a masch i e femmine . 

4) Scuola di Avviamento Profess iona le - Dall 'anno scolas t ico 1956-57 i c o r s i di avvia 

mento profess ionale hanno luogo nel l 'edif ic io di via Buonarrot i . 

L a scuola, che sorge su un'area di mq. 2860 , dispone di nove 

aule per l ' insegnamento teor ico , di un laborator io maschi le per 

60 al l ievi , di due laboratori per le c l a s s i femmini l i , di loca l i per 

s e g r e t e r i a , pres idenza, archivio, sa la p r o f e s s o r i (18). 

Dal prospetto 2 appare di quale entità sia stato l 'aumento t r a i l 

1947-48 e i l 1 9 5 7 - 5 8 , degli all ievi i s c r i t t i ai var i c o r s i e dei l i -

cenziat i a l la fine dei c o r s i s t e s s i ; in valore percentuale si è avu-

to un incremento medio, t ra l ' inizio e la fine del periodo, di c i r -

ca il 100 %, passando da 90 i s c r i t t i nel 1947-48 a 200 nel 

1957-58 e da 22 l icenziat i nel 1947-48 a 39 nel 1957 -58 . 

Va r i levato che i local i destinati ad aule normal i sono 6 oltre 

un'aula grande per il disegno; stante la c a r e n z a di aule vengono 

uti l izzati come tal i anche alcuni loca l i che or ig inar iamente dove-

vano s e r v i r e come bibl ioteca c ivica . Se si t ien conto del l 'aumen-

to degli a l l ievi , che è costante dal 1 9 5 2 - 5 3 , e della n e c e s s i t à -
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P r o s p e t t o 2 

a s s a i senti ta da par te del la popolazione - del l ' i s t i tuzione s ia di 

c o r s i per c h i m i c i , s ia di c o r s i di qual i f i caz ione , appare eviden-

te sin d 'ora l ' insuf f i c ienza di questo edi f ic io , a t r e anni appena 

dalla sua inaugurazione. 

I s c r i t t i , l i c e n z i a t i , totale del c o r s o ne l la scuola di 
Avviamento Industr ia le e C o m m e r c i a l e 

I s c r i t t i al L i c e n z i a t i a l la Tota le a l l i ev i 

Anno pr imo anno fine del c o r s o i s c r i t t i al c o r s o 
Anno 

M F M F M F M F M F M F 

1 9 4 7 - 4 8 36 10 46 16 6 22 65 25 90 

4 8 - 4 9 26 15 41 14 6 20 66 26 92 

4 9 - 5 0 44 25 69 21 3 24 85 40 125 

1 9 5 0 - 5 1 42 18 60 15 11 26 89 40 129 

5 1 - 5 2 38 15 53 19 11 30 89 38 127 

5 2 - 5 3 20 18 38 13 8 21 67 40 107 

5 3 - 5 4 40 12 52 21 9 30 80 32 112 

5 4 - 5 5 40 18 58 15 16 31 86 38 124 

5 5 - 5 6 32 23 55 19 15 34 91 50 141 

5 6 - 5 7 48 23 71 30 19 4 9 109 57 166 

47 28 75 24 15 39 123 64 187 ; 
1 9 5 7 - 5 8 0 13 13 - - - 0 13 13 ; 

avviam. industriale 
avv. c o m m e r c i a l e 

5) Scuola Media In fer iore - Dal 1 9 5 6 - 5 7 ha sede ne l l ' ed i f i c io s c o l a s t i c o di via Buo-

n a r r o t i , di cui occupa gran par te del secondo piano (19). 

Dispone di 6 aule n o r m a l i , un'aula per i l disegno, l o c a l i di s e -

g r e t e r i a , p r e s i d e n z a , a rch iv io e sa la p r o f e s s o r i . Divide con la 

scuola di avviamento p r o f e s s i o n a l e l ' u s o del la p a l e s t r a e dei s e r -

v iz i a n n e s s i . 

Dal 1 9 5 2 - 5 3 al 1 9 5 6 - 5 7 le c l a s s i sono t r e , con una media annua 

di i s c r i t t i osc i l lante t r a 56 e 63; nel 1 9 5 7 - 5 8 gli i s c r i t t i sono 87 

e le c l a s s i 4 ; nel 1 9 5 8 - 5 9 s i hanno 115 i s c r i t t i d is t r ibui t i in 5 

c l a s s i . Il n u m e r o degli i s c r i t t i del la p r i m a c l a s s e , già elevato 

nel l 'anno 1 9 5 6 - 5 7 , aumenta notevolmente nel biennio 1 9 5 7 - 5 9 ; 

per i p r o s s i m i anni p a r r e b b e quindi prevedibi le l 'u t i l izzaz ione 

totale delle aule disponibil i e un grado di af fol lamento medio in 

alunni per aula c e r t a m e n t e maggiore de l l ' a t tua le . 
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P R O S P E T T O 3 - I s c r i t t i ne l le Scuole Medie Inferiori dal 1952- 53 ai 1958-59 

Classe 
1952-53 

M MF aule 

1953-54 

M MF aule 

1954-55 

M MF aule 

1955-56 

M MF aule 

1956-57 

M MF aule 

1957-58 

M MF aule 

1958-59 

M MF aule 

r 
2A 

r 

22 33 1 
11 17 1 
7 12 1 

15 23 1 
25 29 1 

5 11 1 

8 19 1 
17 22 1 
16 20 1 

10 17 1 
9 17 1 

18 22 1 

13 27 1 
11 18 1 
10 18 1 

31 47 2 
11 23 1 

9 17 1 

35 50 2 
28 43 2 
11 22 1 

Totale 40 62 3 45 63 3 41 61 3 37 56 3 34 63 3 51 87 4 74 115 5 

Grado di 
affollamento 
sedie 

20 ,7 21 20 ,3 18,7 21 2 1 , 8 23 

6 - L o c a l i t à di provenienza degli alunni delle Scuole del C o n c e n t r i c o 

L ' indagine sulle l o c a l i t à di provenienza degli alunni i s c r i t t i ne l le scuole e l e m e n t a r i e 

secondarie del c o n c e n t r i c o si r i f e r i s c e al l 'anno s c o l a s t i c o 1 9 5 7 - 5 8 ; i r i s u l t a t i sono 

racco l t i nel prospet to 4 e ne l la tavola 21 . Il t e r r i t o r i o comunale è stato suddiviso in 

6 a r e e : C e n t r o , P r o v i n c i a l e , B o r g o Nuovo, Casc ine S p a r s e , f raz ione F o r n a c i n o e f r a -

zione M e z z i . L ' a r e a " C e n t r o " comprende anche le zone "Mulino Nuovo", V a g l i e - G r i -

baudia, par te de l la zona P r o v i n c i a l e e la zona di via Milano, già definite a propos i to 

dello sviluppo edi l iz io . L ' a r e a " P r o v i n c i a l e " è s tata invece r i s t r e t t a ed è c o m p r e s a 

t ra v ia Cavour , l ' i n c r o c i o di v ia R e g i o P a r c o con via T o r i n o , le vie San Mauro e C a r -

ducci; r i s u l t a n o quindi e s c l u s i i nucle i e s t e r n i e la zona di via Consola ta , c o s i c c h é si 

deve r i t e n e r e , i n d i c a t i v a m e n t e , che i dati r i l e v a t i r iguardino c i r c a i l 60 % degli a lun-

ni delle scuole abi tant i ne l la zona de l imi ta ta a proposito dello sviluppo edi l iz io . 

L ' a r e a del B o r g o Nuovo è e s t e s a t r a la f e r r o v i a Statale e p e r R i v a r o l o e l ' a u t o s t r a d a 

T o r i n o - M i l a n o . 

Nel p a r a g r a f o 3 si è a c c e n n a t o a l l ' i n s u f f i c i e n z a delle scuole e l e m e n t a r i del c o n c e n t r i -

co; i dati sul le provenienze danno un'uti le indicazione in m e r i t o a quelle l o c a l i t à dove 

la c o s t r u z i o n e di nuove scuole deve r i t e n e r s i più urgente in rapporto a l l ' at tuale n u m e -

ro di a l l i e v i . 

Dall ' indagine si r i l e v a che gli alunni provenient i dal B o r g o Nuovo sono 2 4 0 ; per raggiun 

gere la s c u o l a e l e m e n t a r e e s s i debbono a t t t a v e r s a r e comunque a lmeno un p a s s a g g i o a 

l ivel lo (20) ; p e r a lcuni (ad e s e m p i o quel l i che abitano in via V i l l a f r a n c a , ne l v i l l agg io 

E s t F a r m i t a l i a , ne l le c a s e Opera ie Cravet to ) le distanze da p e r c o r r e r e v a r i a n o t r a 

1500 e 2000 m e t r i , s o l i t a m e n t e di ca t t iva s t r a d a . Ad e v i t a r e da un lato t a l i i n c o n v e -

nienti e p e r r e n d e r e più e f f i c i e n t e , d a l l ' a l t r o , l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' i s t r u z i o n e n e l l e 

scuole a t tua l i , i l comune ha in p r o g r a m m a la cos t ruz ione di un edi f ic io s c o l a s t i c o in 
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questa a r e a . 

Gl i a l u n n i che provengono d a l l ' a r e a P r o v i n c i a l e sono 174 (questo numero sale a c i r c a 

Nel c a s o del la P r o v i n c i a l e , pur trovandosi l ' a r e a a sud della f e r r o v i a , i p e r i c o l i per 

i r a g a z z i che s i r ecano a scuola suss is tono ugualmente , in quanto i l movimento c a s a -

scuola avviene per un buon t ra t to sulle vie Tor ino e I t a l i a , intensamente t r a f f i c a t e , 

oppure in via V e r d i , troppo s t r e t t a in rapporto a l la sua importanza di a u s i l i a r i a a l la 

v ia I ta l ia . Anche in questa a r e a s a r e b b e opportuna l a cos t ruz ione di una nuova scuo-

la . 

P e r quanto r iguarda le f raz ioni F o r n a c i n o e Mezzi b a s t i r i l e v a r e che la zona di influ-

enza delle r i spet t ive scuole e l e m e n t a r i comprende gli a g g l o m e r a t i di c a s e , in p r e v a -

lenza r u r a l i , cost i tuènt i le due f r a z i o n i , nonché alcuni c a s c i n a l i del la campagna c i r c o 

s tante , e che gli alunni della 4~ e c l a s s e del la f raz ione F o r n a c i n o sono c o s t r e t t i a 

f requentare i r i spe t t iv i c o r s i nel le scuole e l e m e n t a r i del C o n c e n t r i c o , da cui l a f r a -

zione dista c i r c a K m . 3 , 3 . 

Gl i a l l i ev i del le Scuole di Avviamento P r o f e s s i o n a l e e Media I n f e r i o r e abitanti n e l l ' a -

r e a Centro sono r i spet t ivamente 55 , 1 % e 5 8 , 5 % dei to ta l i degli i s c r i t t i nel le due 

scuole . I l 2 2 , 3 % del numero c o m p l e s s i v o degli i s c r i t t i a queste scuole proviene 

dal B o r g o Nuovo. Sebbene non s e m b r i opportuna, per o r a , la cos t ruz ione di una s e -

conda Scuola di Avviamento P r o f e s s i o n a l e in l o c a l i t à B o r g o Nuovo, appare evident is -

s i m a , anche da questo punto dì v i s t a , l ' inderogabi le n e c e s s i t à di provvedere a l l ' e l i m i 

nazione del passaggio a l ive l lo di v ia F r a t e l l i R o s s e l l i . 

250 in b a s e a l le considerazioni fatte sopra sulla del imitazione d e l l ' a r e a in e s a m e ) . 

P r o s p e t t o 4 - L o c a l i t à di provenienza degli alunni del le scuole 
del c o n c e n t r i c o (anno s c o l a s t i c o 1 9 5 7 - 5 8 ) 

L o c a l i t à di provenienza E l e m e n t a r i A w i a m . p r o f e s s . 
e c o m m e r c i a l e 

Media 
i n f e r i o r e 

Tota le 

dal " C e n t r o " 
dal " B o r g o Nuovo" 
dal la " P r o v i n c i a l e " 
da c a s c i n e e f raz ioni 
da a l t r i comuni (21) 

669 
240 
142 

43 
2 

117 
48 
18 

6 
11 

48 
16 
14 

2 
7 

834 
304 
174 

51 
20 

Tota le 1096 200 87 1383 

7 - Chies e -

L a P a r r o c c h i a di Se t t imo è V i c a r i a F o r a n e a , con giur isdizione sulle p a r r o c c h i e di 
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B r a n d i z z o , L e i n ì , Mezzi P o e Volpiano. 

L a c h i e s a p a r r o c c h i a l e , ubicata nel cent ro urbano, in p iazza San P i e t r o in V i n c o l i , 

p r o s p e t t a su un p i c c o l o s a g r a t o che ha a la to uno s l a r g o di buone p r o p o r z i o n i , su cui s i 

a f f a c c i a l a c h i e s a di Santa C r o c e . 

L a s u p e r f i c i e occupata dal la c h i e s a e dalla annessa c a s a canonica è di mq . 1 8 0 0 . L ' o -

r a t o r i o p a r r o c c h i a l e , s i s t e m a t o nei l o c a l i s o t t e r r a n e i del la c h i e s a , u s u f r u i s c e di c o r -

t i l e p e r i g iochi in a r e a v ic ina e di campo sport ivo (di c i r c a mq. 2 0 0 0 ) , in v ia Chiomo. 

Dal 1948 è in funzione i l c i n e m a p a r r o c c h i a l e di via Teologo Antonino, c a p a c e di 365 

post i a s e d e r e . 

Il t e r r i t o r i o di g iur i sd iz ione della p a r r o c c h i a di Set t imo comprende tutto i l t e r r i t o r i o 

c o m u n a l e , e s c l u s a la f raz ione M e z z i , che è p a r r o c c h i a a se . L a f r a z i o n e F o r n a c i n o 

ha una sua c h i e s e t t a , c o s t r u i t a intorno al 1936 , che viene o f f i c ia ta nei g iorni f e s t i v i da 

un s a c e r d o t e del la p a r r o c c h i a di S e t t i m o . 

Si r i l e v a l a s c a r s i t à d e l l ' a t t r e z z a t u r a r e l i g i o s a in rapporto a l l a grande e s t e n s i o n e del 

c o n c e n t r i c o , ai nuc le i di c a s e e a l l e n u m e r o s e c a s e s p a r s e e s i s t e n t i nel t e r r i t o r i o . 

Nelle a t tual i condizioni l ' a s s i s t e n z a r e l i g i o s a è e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l e , dovendosi svo_l 

g e r e p e r una popolazione s u p e r i o r e a l l 'opt imum d e s i d e r a b i l e ( c i r c a 10. 000 a n i m e ) , d i -

s t r i b u i t a su una s u p e r f i c i e mol to v a s t a , s e r v i t a da una r e t e s t r a d a l e in gran p a r t e p o -

co o punto c o n f o r t e v o l e . S e m b r e r e b b e soprattutto urgente l ' e r e z i o n e di una nuova 

c h i e s a in zona B o r g o Nuovo. 

8 - Ig iene e sani tà pubbl ica -

L ' e d i f i c i o p e r i bagni pubbl ic i s o r g e su u n ' a r e a di p r o p r i e t à comunale s i ta a e s t di 

P i a z z a V i t t o r i o Veneto ; c o s t r u i t o ne l 1 9 5 2 - 5 3 è dotato di 5 bagni e 11 d o c c e , di una s a -

la d ' a t t e s a e di a l loggio p e r i l cus tode . 

L a s i tuazione s a n i t a r i a può c o m p e n d i a r s i in quest i dati: 

M e d i c i g e n e r i c i 5 

M e d i c i s p e c i a l i z z a t i in pedia t r ìa 3 
M e d i c i s p e c i a l i z z a t i in m a l a t t i e in terne 1 
Medic i s p e c i a l i z z a t i in m a l a t t i e po lmonar i 1 
Medic i s p e c i a l i z z a t i in odontoiatr ia 7 

Tota le m e d i c i 17 
2 

F a r m a c i e 
Ostetr iche 

Q 
I n f e r m i e r i 
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L' Is t i tuto Nazionale per l ' A s s i s t e n z a contro le Malat t ie (INAM) ha un ambula tor io , a t -

t r e z z a t o solo per le v i s i t e , in loca l i d'aff i t to di una c a s a pr ivata di via Cast ig l ione . Le 

pr inc ipal i industrie ( F a r m i t a l i a , Cravetto) hanno m e d i c i , i n f e r m i e r i e ambulator i in -

t e r n i agli s tabi l iment i . 

P e r i r i c o v e r i ospedal ier i i l comune dispone di propr ia ambulanza; f requentemente pe-

r ò i l t r a s p o r t o dei malat i agli ospedali di Tor ino avviene con le ambulanze degli s t e s s i 

ospedal i . Non es i s tono s ta t i s t i che sulle cause di m o r t a l i t à . Secondo i l p a r e r e del l 'Uf-

f i c i a l e Sani tar io i c a s i di malat t ìe infett ive m o r t a l i sono molto r a r i . 

9 - C a s e r m a dei C a r a b i n i e r i -

L a c a s e r m a dei C a r a b i n i e r i è s i tuata in una v e c c h i a c a s a d'aff i t to in via I ta l ia , inade-

guata a l le es igenze di una c a s e r m a moderna e al numero delle persone che normalmen 

te compongono la guarnigione. 

10 - Banche -

Sia la C a s s a di R i s p a r m i o di T o r i n o , s ia la B a n c a Popolare di Novara hanno una loro 

agenzia , la p r i m a in un edif ic io nuovo di piazza L i b e r t à , la seconda in l o c a l i d 'aff i t to 

a l l 'angolo di via R o m a con via Mazzini . 

11 - Cinematograf i e a l t r i d iver t iment i -

Ol tre i l c i n e m a p a r r o c c h i a l e sono in funzione a l t re due sale per spet tacol i : 

a) i l c i n e m a Moderno , in via Mazzin i , cos t ru i to nel 1 9 1 5 - 1 6 e ampliato nel 1957 (posti 

a sedere 4 5 0 ) ; sono attualmente in c o r s o a l t r i l avor i per p o r t a r l o a l la capienza di 

700 post i ; 

b) i l c i n e m a G a r i b a l d i , i n v i a G a r i b a l d i , cos t ru i to intorno al 1930 e ampliato nel 1954. 

Attualmente dispone di 500 post i a s e d e r e . 

E n t r a m b i quest i c inematograf i svolgono uno spet tacolo e m e z z o la s e r a dei giorni f e r i a 

l i e da 3 a 4 spet tacol i in quell i f e s t iv i . I posti c inematogra fo per ogni 1000 abitanti rj. 

sultano in c o m p l e s s o 9 , 5 per mi l l e abitanti p r e s e n t i a l l ' 1 - 1 - 1 9 5 9 . Si t rovano inol t re 

nel c o n c e n t r i c o : i l C i r c o l o " E d e r a " (via R o m a 13) con s a l a da ba l lo , b a r , sa le giochi ; 

i l C i r c o l o " R i c c h i a r d i " (via M a r c o P o l o 7) , con b a r , campi per i l gioco delle b o c c e e 

sa la da bal lo a l l ' a p e r t o ; la s o c i e t à opera ia "Mutuo S o c c o r s o " (via Matteot t i ) , con teatro, 

sa le r iunioni , b a r . 
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j2 - Sports e verde pubblico -

Esis tono in S e t t i m o le seguenti s o c i e t à sport ive , r iunite ne l la " P o l i s p o r t i v a S e t t i m e s e " : 

Società Spor t iva C a l c i o ; S o c i e t à Sport iva E U R E K A ; Unione V e l o c i p e d i s t i " P i n o F a v e r o " ; 

Unione Sport iva B o x e ; 3 s o c i e t à b o c c i o f i l e ; Tennis Club; S o c i e t à P a l l a a volo ; Gruppo 

M o t o c i c l i s t i c o S e t t i m e s e ; Automobile Club Sett imo T o r i n e s e ; Vespa Club. 

Le a t t r e z z a t u r e sport ive pubbliche cons ìs tono nel campo per i l g ioco del c a l c i o di v i a 

Amendola, di mq . 1 0 . 2 6 0 , dotato di spogliatoi s i s t e m a t i p r o v v i s o r i a m e n t e in una m o -

d e s t i s s i m a c o s t r u z i o n e di un piano fuor i t e r r a . In vìa F i l ippo T u r a t i vi sono 2 c a m p i 

da t e n n i s , su u n ' a r e a di p r o p r i e t à pr iva ta . Il gioco delle b o c c e si svolge nei v a r i c a m 

pi da b o c c e e s i s t e n t i soprattutto nel le o s t e r i e e t r a t t o r i e p e r i f e r i c h e . L ' u n i c a a r e a a 

verde pubbl ico è c o s t i t u i t a dal g iardinet to s i s t e m a t o attorno a l la c h i e s e t t a di San P i e -

tro in v ia Cavour ; l a sua s u p e r i f i c i e è di mq. 950. 

13 - Mat ta to io -

Situato in v ìa P a r t i g i a n i , su u n ' a r e a di mq. 3010 di s u p e r f i c i e . Vi si m a c e l l a n o ogni 

anno c i r c a 1600 capi bovini , 300 ovini e c a p r i n i , 200 suini e o l t re 100 e q u i n i . L e s t a -

t is t iche del b e s t i a m e m a c e l l a t o nel periodo 1951-1957 non p r e s e n t a n o m o v i m e n t i di r i -

lievo (22) . 

14 - C i m i t e r o -

Copre u n ' a r e a di 2 5 0 0 0 mq. c i r c a , c o s ì dis tr ibui ta : % 

c a m p i comuni adulti mq. 5200 2 0 , 8 0 
c a m p i t r e n t e n n a l i 
c a m p i comuni infanti 
t o m b e di f a m i g l i a 
v i a l e e s t rade p r i n c i p a l i 
s t r a d e s e c o n d a r i e e locul i 
e d i f i c i p e r s e r v i z i g e n e r a l i 
p i a z z a l e e giardino 

400 1 , 6 0 
300 1 , 2 0 

5500 2 2 , = 
5500 22 , = 
2450 9 , 8 0 

150 0 , 6 0 
5500 2 2 , = 

T o t a l e mq. 2 5 0 0 0 100 , = 

A tutt 'oggi sono s ta t i c o s t r u i t i 904 l o c u l i , dei quali 712 t r a i l 1953 e i l 1958 . Il c i m i t e -

ro nuovo venne c o s t r u i t o nel 1926 e ampliato di c i r c a mq. 10000 intorno a l 1940 , S o r g e 

j ^ i i iaK-i tato dal cui c e n t r o dis ta c i r c a K m . 1 , 5 . lungo la s t r a d a S ta ta le 11 , a n o r d - e s t dell abi tato , aa i cui e 

Il p e r c o r s o dei c o r t e i funebri dal la c h i e s a p a r r o c c h i a l e al c i m i t e r o si svolge su l la S t a -

tale 11, c o s i c c h é s i v e r i f i c a l ' i n t e r f e r e n z a del t r a f f i c o p r e v a l e n t e m e n t e pedonale d i r e t -

to al c i m i t e r o con quel lo v e l o c e e pesante di t r a n s i t o svolgentes i sul la S t a t a l e . 
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ALCUNI A S P E T T I SOCIALI 

P e r a v e r e qualche indicazione di m a s s i m a sulla s i tuazione e c o n o m i c o - s o c i a l e della 

popolazione s i possono ut i l izzare i dati s u l l ' a s s i s t e n z a e sul la disoccupazione. 

L e somme erogate dal l 'Ente Comunale di A s s i s t e n z a sono quasi costant i dal 1949 al 

1957 , variando da un m a s s i m o di l i r e 6. 351 . 710 nel 1952 ad un minimo di l i r e 

5 . 4 2 8 . 6 6 4 nel 1954. Il numero di a s s i s t i t i da l l 'ECA si aggira sulle 3 8 0 - 4 0 0 unità a l -

l 'anno. 

P i ù s igni f icat ive r i sul tano le s ta t i s t i che sulle famigl ie benef ica te dalla Conferenza 

F e m m i n i l e di San Vincenzo: dalle 17 famigl ie del 1946 si p a s s a al le 45 famigl ie del 

1957 e del 1958; da l i r e 7 4 . 4 7 8 , e rogate a b e n e f i c i o di 22 famigl ie nel 1949 , a l i r e 

704 . 989 erogate per le 45 famigl ie del 1958. Mentre fino al 1956 le famigl ie venete e 

mer id iona l i benef ica te erano i l 20 % del totale delle f a m i g l i e , questa percentua le sale 

al 50 % nel 1957 e nel 1958. 

Nel prospet to 5 sono r i a s s u n t i i dati r e l a t i v i a l le a t t iv i tà a s s i s t e n z i a l i del Pat ronato 

S c o l a s t i c o . Anche in questo c a s o l ' aumento degli i s c r i t t i dal l 'anno s c o l a s t i c o 1 9 4 8 - 4 9 

a l l ' anno s c o l a s t i c o 1 9 5 7 - 5 8 è c o n s i d e r e v o l e : da 90 a 2 9 0 , o s s i a di o l t re i l 222 % , con 

un saggio di i n c r e m e n t o e n o r m e m e n t e maggiore r i s p e t t o a quel lo della popolazione. 

P r o s p e t t o 5 - Dati s t a t i s t i c i r e l a t i v i a l le at t ivi tà a s s i s t e n z i a l i 
del Patronato- S c o l a s t i c o 

% 
i s c r i t t i Spese sostenute 

Anno s c o l a s t i c o i n c r e m e n t o scuola 
n. annuo % e l e m e n t a r e 

c o n c e n t r i c o 
l i r e 

1 9 4 8 - 4 9 90 1 1 , 8 7 2 5 6 . 2 6 4 
1 9 4 9 - 5 0 110 2 2 , 2 0 16, 04 3 7 6 . 5 4 5 
1 9 5 0 - 5 1 120 9 , 1 0 18, 04 4 9 0 . 028 
1 9 5 1 - 5 2 150 2 5 , = 24 , 15 9 3 1 . 5 2 0 
1 9 5 2 - 5 3 160 6 , 7 0 22 , 30 8 5 3 . 6 2 3 
1 9 5 3 - 5 4 170 6 , 2 5 2 3 , 2 6 1. 4 3 9 . 4 6 7 
1 9 5 4 - 5 5 170 - 2 0 , 2 6 1. 2 4 1 . 4 1 7 
1 9 5 5 - 5 6 230 3 5 , 3 0 2 4 , 8 9 1. 3 3 3 . 9 0 8 
1 9 5 6 - 5 7 270 1 7 , 4 0 2 5 , 9 1 1. 5 6 3 . 9 9 7 
1 9 5 7 - 5 8 290 7 , 4 0 2 6 , 4 6 2 . 2 3 7 . 6 6 1 

In t e m a di a s s i s t e n z a è opportuno c i t a r e una iniz iat iva r e c e n t e del Comune, r iguardan-

te i l p r o b l e m a della c a s a di r iposo per i v e c c h i : è s tato bandito e giudicato un concorso 

per i l proget to di questa c a s a , che dovrebbe s o r g e r e nel le adiacenze dello stabi l imento 
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Miele , in via Regio P a r c o . Le previs ioni inizial i c o m p o r t e r e b b e r o la cos truzione di un 

edificio destinato ad ospi tare una quarantina di persone. 

C i r c a i l fenomeno del la disoccupazione r i su l ta che a Sett imo la percentuale degli i s c r i t 

ti a l l 'Uf f i c io dì Col locamento sulla popolazione res idente è nel 1952 del 4 % , i n f e r i o r e 

c i o è a quella media provinciale ( 4 , 1 0 %) e superiore a quella della c i t tà di T o r i n o (3, 1%). 

Nel 1957 tale percentuale r i su l ta di 3 , 3 0 % in Sett imo, e quindi super iore r i spe t to ad 

entrambi i t e r m i n i di paragone, che sono r ispett ivamente del 2 , 9 0 % e del 2 , 2 %. 

P r o s p e t t o 6 - Disoccupati -

al 31 d icembre 1952 n. 469 
" 1954 n. 489 
" 1957 n. 498 
" 1958 n. 510 

Questo andamento è probabi lmente causato da l l ' immigraz ione , i l cui r i t m o si è a c c e l e -

rato negli ul t imi anni. Va ancora notato che , qualora le s ta t is t iche r i p o r t a s s e r o la 

disoccupazione r e a l e e non solo quel la dei r e g i s t r a t i anagraf icamente nel comune, la 

percentuale a u m e n t e r e b b e , perchè questa è soprattutto e levata negli i m m i g r a t i in data 

r e c e n t e , che sono propr io quell i ancora non r e g i s t r a t i anagraf icamente . 

I S E R V I Z I C O M M E R C I A L I 

1 - Sviluppo del c o m m e r c i o dal 1927 ad oggi -

Un aspetto s igni f icat ivo della vita economica e sociale di un centro è cost i tui to dal la si 

tuazione del c o m m e r c i o , che , come è noto, r i sul ta connesso al la situazione del l ' indu-

s t r i a e d e l l ' a g r i c o l t u r a (23). 

Nel 1927 i l c o m m e r c i o a l l ' i n g r o s s o comprendeva 13 e s e r c i z i con 21 addetti , quel lo al 

minuto 175 e s e r c i z i con 291 addetti. La maggior parte degli e s e r c i z i al minuto e rano 

di gener i a l i m e n t a r i e affini e 31 e s e r c i z i di f i la t i , t e ssut i e abbigl iamento. 

Nel 1936 gli addetti al c o m m e r c i o nel comune erano 353 , pari a l l ' 8 , 11 % della popola-

zione at t iva . Nel 1951 gli addetti al c o m m e r c i o e ai se rv iz i v a r i r isul tavano 6 7 3 , par i 

al 1 2 , 7 2 % del la popolazione res idente attiva; tale percentuale è sensibi lmente super io 

re a quel la del 1936 , ma si deve tener conto degli addetti ai s e r v i z i v a r i ( l iber i p r o f e s -

s ionis t i , a m m i n i s t r a z i o n e pr ivata , economia domest ica) , che non sono c o m p r e s i ne l la 

percentuale p r i m a r ipor ta ta . 
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L a situazione del c o m m e r c i o nel 1951 appare dal seguente prospetto : 

unità 
loca l i 

% 
j j e s e r c i z i addetti minuto 

e s e r c i z i 
per 1000 
abitanti 

C o m m e r c i o a l l ' i n g r o s s o 25 77 2 , 3 

c o m m e r c i o al minuto: A l i m e n t a r i e affini 91 6 8 , 4 5 8, 37 

F i l a t i , t e s s u t i , abbigl . 15 1 1 , 2 5 1, 38 

Mobil i , oggetti d ' a r t e , 
radio , f e r r a m e n t a , 
m a c c h i n e , e c c . 24 18, 05 2 , 2 1 

V a r i 3 2 , 2 5 0 , 2 8 

133 297 100, = 1 2 , 2 4 

Dal prospet to si r i l e v a un aumento degli e s e r c i z i a l l ' i n g r o s s o r i spe t to al 1927; i dati 

r e l a t i v i agli e s e r c i z i al minuto non sono confrontabi l i , per le ragioni addotte ne l la nota 

1. P e r un ra f f ronto , s ia pure a p p r o s s i m a t o , p r e s u m i b i l m e n t e per e c c e s s o , s i sono 

s o m m a t i agli e s e r c i z i f i s s i al minuto gli ambulanti e s i s t e n t i nel comune al s e t t e m b r e 

del 1954. Il numero degli e s e r c i z i r i s u l t a p e r c i ò c o s ì modif icato : 

1927 1951 
n. % n. 

e 1954 
% 

A l i m e n t a r i e affini I l i 6 3 , 1 133 66, 0 

F i l a t i , t e s s u t i , abbigl iamento 31 1 7 , 5 36 1 7 , 8 

Mobi l i , rad io , f e r r a m e n t a , e c c . 

V a r i e 
33 

30 
1 9 , 4 

3 

1 4 , 8 

1 , 4 

175 100, = 202 100, = 

P a r r e b b e r o quindi in l eggero aumento in v a l o r e asso luto e in percentuale r i s p e t t o a l 

1927 gli e s e r c i z i a l i m e n t a r i ; i l peso degli e s e r c i z i di f i la t i e t e s s u t i r i m a n e s tazionario 

nel la s t rut tura c o m m e r c i a l e ; non e v a r i a t o i l numero degli a l t r i e s e r c i z i , che pertanto 

r i su l tano percentualmente in diminuzione. T r a quest i u l t imi si nota la s c o m p a r s a , o 

q u a s i , degli e s e r c i z i di prodotti c h i m i c i e m e d i c i n a l i , dovuta, mol to p r o b a b i l m e n t e , al 

fatto che nel cens imento del 1927 compar ivano t r a gli e s e r c i z i c o m m e r c i a l i mol te indu-

s t r i e munite di l i cenza per la vendita anche al minuto dei lo ro prodotti . 

Nonostante le di f ferenze piuttosto notevoli f r a i c r i t e r i adottati nel le r i l evaz ion i del 

1927 e del 1951 , s i può o s s e r v a r e che in questo periodo i l numero degli addetti è , nel 

c o m p l e s s o , s i c u r a m e n t e aumentato. Nel 1927 gli addetti e rano 314 e nel 1951 e r a n o 
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sal i t i a 3 7 4 , c i f r a che dovrebbe e s s e r e m a g g i o r a t a a lmeno di 100 - 140 unità q u a l o r a 

si tenga conto degli addetti al c o m m e r c i o ambulante. 

Un confronto i n t e r e s s a n t e può e s s e r e fatto t r a la si tuazione del 1951 e quel la r i s u l t a n -

te al 31 d i c e m b r e 1958 (24) . 

E s e r c i z i i n g r o s s o e minuto E s e r c i z i per m i l l e 
n. n. % % abitanti res ident i 

1951 1958 1951 1958 1951 1958 

Alimentari 119 144 6 9 , 1 7 60 , 50 1 0 , 9 5 9 , 2 0 
Tessut i , filati , m e r c e r i e 

abbigliamento 19 30 1 1 , 0 5 1 2 , 6 0 1 , 7 5 1 , 9 2 
Mobili, radio , e c c . 25 36 1 4 , 5 5 1 5 , 1 2 2 , 30 2 , 3 8 
Vari 9 28 5 , 2 3 1 1 , 7 8 0, 83 1 , 7 9 

172 238 100 = 100 = 1 5 , 8 4 1 5 , 2 9 

Appare subito evidente d a l l ' e s a m e del prospet to che l ' aumento del numero degli e s e r -

cizi è di poco i n f e r i o r e a l l ' i n c r e m e n t o del la popolazione nel per iodo. M e n t r e nel 1951 

e s i s t e v a n o 1 5 , 8 3 e s e r c i z i per m i l l e abi tant i , al la fine del 1958 ta le indice e r a s c e s o a 

15 ,21 p e r m i l l e . (25) . L ' i n d i c e di e l a s t i c i t à degli e s e r c i z i c o m m e r c i a l i r i s p e t t o a l l a 

popolazione è i n f e r i o r e a l l 'uni tà ; infatt i e s s o è par i al lo 0 , 8 9 per gli e s e r c i z i g l o b a l -

mente c o n s i d e r a t i , ed a l lo 0 , 8 4 p e r gl i e s e r c i z i a l i m e n t a r i . 

La diminuzione degl i e s e r c i z i di g e n e r i a l i m e n t a r i r i s p e t t o agl i abitanti non può e s s e r e 

ritenuto s e n z ' a l t r o un dato negat ivo , poiché i l numero di quest i negozi r i s u l t a v a g ià no-

tevolmente e l e v a t o . I l m i n o r sviluppo r i spe t to a l la popolazione, provocando un a u m e n -

to nel volume del le vendite per c i a s c u n negozio,potrebbe c o n s e n t i r e una r iduzione dei 

cost i di d i s t r i b u z i o n e . (26) . 

Il fatto che i l r a p p o r t o t r a la c l a s s e dei negozi di r a d i o , e l e t r o d o m e s t i c i , mobi l i e gl i 

abitanti s i a r i m a s t o i m m u t a t o , m e n t r e i l m e r c a t o di quest i g e n e r i s i è indubbiamente 

a l l a rga to , e da a t t r i b u i r s i s ia a l l ' inc l inaz i one di e f fe t tuare ques t i acquis t i a T o r i n o , 

sia a l la d e n s i t à di q u e s t i negozi che aveva o r m a i raggiunto v a l o r i buoni. 

La c l a s s e in cui sono s ta t i c o m p r e s i i negozi di t e s s u t i , f i l a t i , m e r c e r i e e abbig l iamel i 

lo e quel la dei negozi v a r i p r e s e n t a n o un aumento non solo in n u m e r o asso luto m a a n -

che nel r a p p o r t o con gli ab i tant i . C e r t a m e n t e la minore dens i tà in iz ia le r i s p e t t o a que_l 

la delle a l t r e c l a s s i è uno dei mot ivi di questo sviluppo; l ' a l t r o motivo ve c o s t i t u i t o d a l -

L a c c r e s c i u t a d i v e r s i f i c a z i o n e dei c o n s u m i , consent i ta s ia dalle m i g l i o r a t e condiz ioni 

economiche de l la popolazione s i a d a l l ' a l l a r g a m e n t o del m e r c a t o conseguente a l l ' a u m e n 
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to degli abitanti . Infatti la convenienza ad a p r i r e c e r t i negozi c o m p r e s i in questo 

gruppo,smerc iando e s s i beni di consumo l i m i t a t o , n a s c e solo quando i l cent ro ha r a g -

giunto una d i s c r e t a ampiezza demograf i ca . 

L a d inamica del c o m m e r c i o di Set t imo è s t re t tamente legata a l la sua v i ta , poiché que 

sto comune non è centro di a t t razione c o m m e r c i a l e r i spet to ai comuni l i m i t r o f i . Il 

fatto che s iano raddoppiati percentualmente r i spet to al numero degli abitanti i negozi 

di gener i v a r i e che si s ia r e g i s t r a t o un l i e v i s s i m o aumento in quell i de l l ' abb ig l iamen-

to , non compensa la for te diminuzione v e r i f i c a t a s i nei negozi di gener i a l i m e n t a r i di 

p r i m a n e c e s s i t à . L a situazione del s e t t o r e c o m m e r c i a l e nel suo c o m p l e s s o è quindi 

da r i t e n e r s i - a lmeno per i l momento - in fase di minor sviluppo r i s p e t t o a quello del-

la popolazione (27). 

Appare per a l t ro indicativa di una a c c e l e r a z i o n e dello sviluppo del s e t t o r e la cons ta ta -

zione che t r a i l m a r z o 1957 e i l d i c e m b r e 1958 sono s tat i aper t i 50 nuovi e s e r c i z i com 

m e r c i a l i (42 al minuto e 8 a l l ' i n g r o s s o ) , corr i spondent i a l 76 % c i r c a del l 'aumento in 

e s e r c i z i nel periodo 1 9 5 1 - 1 9 5 8 . 

2 - Distribuzione dei negozi - (Tav. 16 e 17) 

L a distr ibuzione dei negozi nel le v a r i e zone abitate del comune non è uni forme. L a 

via I ta l ia r i m a n e la spina c o m m e r c i a l e del c e n t r o urbano, ident i f icabi le con quel la par 

te de l l ' ab i ta to che cost i tuì i l nucleo pr inc ipa le di Se t t imo fino agli inìzi del 1900. Su di 

e s s a si svolge i l t r a f f i c o di a t t r a v e r s a m e n t o da e per T o r i n o e lungo di e s s a s i a l l inea 

in m a n i e r a discontinua la maggior par te dei negozi di p r i m a e seconda n e c e s s i t à e del-

le botteghe ar t ig iane di s e r v i z i o . Senza dubbio la concentraz ione dei negozi in questa 

via è dovuta a l la vi ta che vi s i svo lge , poiché ad e s s a adducono la maggior par te delle 

vie m i n o r i del c e n t r o e p e r c h è a t t r a v e r s o ad e s s a s i fa capo al le s c u o l e , a l la c h i e s a , 

al municipio e a l la piazza del m e r c a t o . 

Dal 1951 ad oggi anche le vie A l f i e r i e f r a t e l l i R o s s e l l i sono diventate m e t a p r e f e r i t a 

di p a r e c c h i negozi di seconda n e c e s s i t à : sono queste le vie pr inc ipa l i sulle quali s i 

svolge tutto i l t r a f f i c o , pedonale e c i c l i s t i c o , che dalla zona c e n t r o si muove v e r s o lo 

s tab i l imento F a r m i t a l i a e v i c e v e r s a . 

L a via R o m a si va lentamente t r a s f o r m a n d o da e s s e n z i a l m e n t e r e s i d e n z i a l e a prevalen 

temente c o m m e r c i a l e : l ' a p e r t u r a di una diec ina di negozi ( t e s s u t i , abi t i confezionat i , 
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giocattol i , c a n c e l l e r i e ) e botteghe di art igiani di serviz io ( p a r r u c c h i e r i , t in tor ie , ecc.) , 

la p r e s e n z a del l 'Uff ic io P o s t a l e , del Municipio, di un c i r c o l o r i c r e a t i v o , di un caf fè 

che per t radizione è luogo di r i t rovo per gli sportivi loca l i , della stazione f e r r o v i a r i a 

e della S A T T I , fanno p r e s u m e r e che a l t re t ras formazioni seguiranno a quelle fin qui 

ef fet tuates i . 

La si tuazione nelle zone del Borgo Nuovo, della P r o v i n c i a l e , della regione del V a g l i è , 

è completamente d iversa . Qui le iniziative commerc ia l i sono r a r e , seguono a distanza 

di tempo lo sviluppo edil izio e si svolgono quasi esc lus ivamente lungo i m a r g i n i de l l 'u -

nica v e r a s t rada e s i s t e n t e in c iascuno dei t re quart ier i : via Le in ì al Borgo Nuovo, via 

Tor ino a l la P r o v i n c i a l e , via Volta al Vagl iè . 

Il c o m m e r c i a n t e e s i t a giustamente p r i m a di apr ire un nuovo e s e r c i z i o , vuole a s s i c u -

r a r s i che vi s ia popolazione sufficiente ad a l imentare le vendite e che t r a tanta gente 

nuova vi s iano famigl ie che diano garanzie di puntualità nei pagamenti ; a par i tà di con-

dizioni i l negoziante e l ' a r t ig iano di serv iz io pre fer i scono spesso c e r c a r e un l o c a l e , 

con un aff i t to m a g a r i s u p e r i o r e , in una via del centro. La sporadic i tà che c a r a t t e r i z -

za l ' a p e r t u r a di negozi nelle zone e s t e r n e è una conferma di quanto si è esposto . Appe 

na dall 'anno s c o r s o in alcune nuove costruzioni multipiani lungo la via Le in ì è stato d£ 

stinato il piano t e r r e n o a negozi: molt i di e s s i sono tuttavia r i m a s t i sf i t t i . Eppure la 

f e r r o v i a s e p a r a nettamente la zona del Borgo Nuovo dal centro urbano, e alcuni nuclei 

di formazione re la t ivamente recente (case Operaie Cravetto) e r e c e n t i s s i m a (vil laggio 

Ovest ed E s t F a r m i t a l i a ) dipendono commercia lmente in tutto e per tutto dai negozi del 

Centro - s c o m o d i s s i m o a raggiungers i - o del vicino Borgo Nuovo. 

3 - A l t re notizie sul c o m m e r c i o di Set t imo e conclusioni -

Il m e r c a t o del la doménica e del martedì mattino integra l 'a t t ivi tà c o m m e r c i a l e del c o -

mune. Si svolge sul la piazza Vi t tor io Veneto, che è uno spazio aperto l imitato a sud 

dalla B e a l e r a F r e i d a n o , a es t dal l 'edif ic io dei bagni pubblici , a nord dalle scuole e a 

ovest da una c a s a di abitazione; ad e s s a confluiscono le vie Dante, Manzoni, del la T o r 

r e , Mat teot t i , Teologo Antonino, tutte comunicanti con la via I ta l ia , n o n c h è l a via 

Volta, che i m m e t t e sulla piazza dalla regione Vagl iè , e le vie Ariosto e Cast ig l ione , 

che comunicano r i spet t ivamente con la zona del Mulino Nuovo e la s trada per Cast ig l io 

ne T o r i n e s e . Il m e r c a t o si es tende, nei giorni di maggior affluenza, a l la via Dante e 
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al la piazza della Chiesa , e comprende da 100 a 120 banchi di vendita, molt i dei quali 

appartenenti ad ambulanti che provengono dalla c i t tà , da C h i v a s a o , e da a l t r i paes i 

c i r c o s t a n t i . Il numero medio dei banchi si è a l l ' i n c i r c a raddoppiato r i spe t to a l 1951, 

pur res tando immutata la superf ic ie disponibile a m e r c a t o . I c o m m e r c i a n t i l o c a l i , rav 

visando nel m e r c a t o un concorrente t e m i b i l e , v o r r e b b e r o la soppress ione di quello 

del la domenica , che è il più frequentato dal pubblico e dagli ambulanti . 

Il m e r c a t o di Sett imo non va al di là del l ' inf luenza loca le : è frequentato da p icco l i pro-

duttori l o c a l i , da ambulanti e dalla grande m a s s a dei c o m p r a t o r i , cost i tui ta dalle mas 

saie delle famigl ie operaie dei d i v e r s i q u a r t i e r i . Soltanto nel la be l la stagione vi è un 

d i s c r e t o af f lusso di contadini del la co l l ina dell 'Oltrepò, che vengono a Set t imo per ven 

dere diret tamente al consumatore frutta e verdura . 

E s s o si è r ive la to un buon c a l m i e r a t o r e dei p r e z z i del le m e r c i più d i spara te , ed ha sti 

molato negozianti al minuto a m i g l i o r a r e la qualità dei prodotti e la s t e s s a a t t rezzatu-

r a e organizzazione di vendita. Vanno conness i con i l p r o b l e m a del m e r c a t o , o l t re che 

la r i c e r c a di maggior spazio per i l suo normale sviluppo, i l r e p e r i m e n t o di nuove aree 

per il posteggio degli autoveicol i degli ambulanti , che attualmente si c o l l o c a t r a molto 

disordine nel le vie Teologo Antonino, Volta e Cast ig l ione , del tutto insuff ic ient i allo 

scopo. 

In conc lus ione , lo sviluppo dei s e r v i z i c o m m e r c i a l i di Set t imo segue con qualche r i tar 

do lo sviluppo della popolazione, e , ne l l 'u l t imo periodo esaminato ( 1 9 5 1 - 1 9 5 8 ) , n o n e 

proporzionale al lo sviluppo che si è avuto nel se t tore de l l ' industr ia . 

Il vecchio centro ha conservato le sue c a r a t t e r i s t i c h e di sede del m e r c a t o l o c a l e , di 

negozi di tutti i gener i e di botteghe di ar t ig iani di s e r v i z i o , sebbene siano p r e s e n t i ten 

denze a l l ' ampl iamento del c e n t r o c o m m e r c i a l e v e r s o nord e v e r s o sud; v e r s o nord la 

tendenza è dovuta a l l ' a t t raz ione e s e r c i t a t a dal B o r g o Nuovo, dalla F a r m i t a l i a , dalle 

stazioni di se rv iz io di pubblici t r a s p o r t i ; v e r s o sud (negozi delle piazze della Chiesa e 

delle Scuole , di via Matteott i ) , la tendenza è dovuta a l la p r e s e n z a del m e r c a t o di piaz-

za Vi t tor io Veneto. Queste due tendenze accentuano le c a r a t t e r i s t i c h e del vecchio nu-

c l e o , consentendo un maggior r e s p i r o al la vita c o m m e r c i a l e s v o l g e t e s i s u l l ' a s s e ur-

bano pr incipale (via I ta l ia) , l a cui sezione non è confacente a l le mol tepl ic i funzioni che 

e chiamato ad a s s o l v e r e (spina c o m m e r c i a l e , t r a f f i c o l o c a l e , t r a f f i c o ve loce e pesan-
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te di t rans i to) . 

Lo sviluppo edil izio ver i f icatosi nella zona Centro e nelle sue immediate adiacenze ha 

favorito l 'addensalento dei serviz i c o m m e r c i a l i entro i l imit i e nelle direzioni accenna 

te con la formazione di un asse c o m m e r c i a l e es t -oves t principale (via I ta l ia) , di una 

r i s t r e t t a zona commerc ia le a sud di e s s o (piazze della Chiesa , delle Scuole , V i t tor io 

Veneto o del m e r c a t o ) e di due a s s i secondari (via Roma, come a s s e nord-sud e le vie 

Alf ier i e f ra te l l i R o s s e l l i , come a s s e sud - nord ovest). 

Lo sviluppo c o m m e r c i a l e nelle zone di espansione è appena agli inizi : e s s o c o n s i s t e , 

come si è detto, ne l l 'apertura di negozi di pr ima n e c e s s i t à e nella formazione di grup-

pi di e s e r c i z i c o m m e r c i a l i laddove e s i s t e una strada di una c e r t a importanza, sul la 

quale prospettano i maggiori edif ici res idenzia l i e lungo la quale si svolge di p r e f e r e n -

za il t r a f f i c o locale sia a l l ' interno del nuovo quart iere s ia dal quart iere al centro . 

IMPIANTI FISSI 

Si intendono per impianti f i s s i le re t i per l 'approvvigionamento idr ico , della fognatura, 

di distr ibuzione del metano, del l ' i l l iminazione pubblica, del telefono. 

Nel 1951 quando venne effettuato il censimento , Settimo aveva una buona rete di i l l u m i -

nazione pubblica e una s c a r s i s s i m a r e t e di fognatura bianca, cost i tuita da brevi t r o n -

chi di canal i per la racco l ta delle acque piovane in via I tal ia e in alcune a l t re vie secon 

darie. Dal 1952 ad oggi il comune ha provveduto, quasi esc lus ivamente con i propr i 

mezzi , a c o s t r u i r e l ' impianto dell 'acquedotto, a estendere la re te del l ' i l luminazione 

pubblica, a r i f a r e i vecchi e insufficienti tronchi di fognatura bianca e a c o l l e g a r l i t r a 

loro con a l t r i nuovi tronchi. Ad iniziativa della SNAM è stata costrui ta la re te di di -

stribuzione del metano. La S T I P E L ha potenziato la locale centra le te le fonica , c o s t r u ì 

ta a nuovo, unitamente a l l 'edi f ic io che la ospita, nel 1955. 

1 ~ Fognature - (Tavola 24) 

La re te delle fognature è formata da due tipi di condotti: tubi di cemento e canal i e f o s -

si copert i . I p r i m i si estendono per una lunghezza di m. 4140 , lungo le vie Cavour , 

v e r d i , San F r a n c e s c o , Roma, Buonarrot i , Gal i le i , I ta l ia , Matteott i , in par te , P e t r a r -

ca e T a s s o , donde si s car i cano nella B e a l e r a Fre idano; un breve tronco di fognatura 

trovasi in via Chiomo, con s c a r i c o nella b e a l e r a Barbacana . 
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1 secondi hanno una lunghezza di m. 1325 e comprendono i t ronchi di via Le in ì (da via 

Fant ina al la b e a l e r a B a r b a c a n a ) , di vìa Roosvel t e via Teologo Antonino, di v ia Torino 

dal l ' in iz io del la Statale con la s t rada P r o v i n c i a l e del Regio P a r c o a via I ta l ia . In totale 

r i sul tano m. 5465 di fognatura b ianca , par i al 1 6 , 4 % della r e t e delle s trade pubbliche 

e pr ivate . 

Sono in progetto a l t r i 500 m e t r i di fognatura bianca nelle vie Gar iba ld i , Mazzini , Alfie-

r i e a completamento della fognatura di via Matteotti . Risul tano mancant i totalmente di 

fognatura le zone del V a g l i è - G r i b a u d i a , della P r o v i n c i a l e e la parte del Borgo Nuovo a 

nord di via Le inì . Nelle nuove c a s e è fatto obbligo di adottare le f o s s e set t iche a inte-

grazione dei pozzi ner i ; a queste condizioni è consenti to l ' a l l a c c i a m e n t o delle f o s s e ai 

canal i di fognatura bianca. Gli s tabi l iment i industr ial i provvedono agli s c a r i c h i , previa 

depurazione delle acque lur ide , in cana l i di i r r igaz ione oppure in pozzi ner i e pozzi 

perdenti . 

L a F a r m i t a l i a ut i l izza , per lo s c a r i c o dei r i f iut i delle lavorazioni industr ia l i , i l r io 

San Gal lo , che ha r i c o p e r t o dal propr io stabi l imento fino al sot topassaggio a l la ferrovia 

della S trada Moglia. 

2 - Acquedotto - (Tavola 25) 

L ' impianto del l 'acquedotto venne r e a l i z z a t o in seguito a pubblico re ferendum. Nel 1951 

ebbero inizio i lavor i di t r ive l laz ione dei pozzi in regione Fonfona, quasi al confine con 

Le in ì . Sul f inir dell 'anno la condotta pr incipale giungeva al B o r g o Nuovo, dove le l a -

mentele del la popolazione per la s c a r s i t à e , a vol te , per la mancanza d 'acqua, dovute 

al prosc iugamento dei pozzi per le captazioni , effettuate dalla F a r m i t a l i a , delle acque 

s o t t e r r a n e e dalle falde acqui fere e s i s t e n t i nel la zona a d iverse profondi tà , rendevano 

p r e s s a n t e la r isoluzione del p r o b l e m a del r i forn imento idr i co . L a condotta principale 

c o r r e lungo la via Le in ì e sot topassa la f e r r o v i a in corr i spondenza del passaggio a l i -

vel lo di via F r a t e l l i R o s s e l l i . Il se rba to io di compenso si innalza per o l tre 30 m e t r i di 

a l t ezza s u l l ' a r e a del campo sportivo. 

Nel 1953 la r e t e delle condotte secondar ie veniva e s t e s a al le s t rade più important i del 

c e n t r o e , in seguito, a quelle secondar ie . Nel 1958 r isul tavano s e r v i t i i l B o r g o Nuovo 

fino al vi l laggio Ovest F a r m i t a l i a , la zona Centro , le vie B r o f f e r i o e Consolata , la via 

Reg io P a r c o fino a l l ' incontro con via D. F e r r a r i , la regione P r o v i n c i a l e , via San Mau-
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ro, via P e t r a r c a e Ar ios to , via Milano dall ' inizio alla segher ia Bona. 

Con l ' e secuz ione di a l t r i t rat t i di adduzione dell 'acqua potabile al la regione Vagliè si 

completerà quasi interamente il programma di r i fornimento idr ico del l 'abitato e dei 

nuclei s p a r s i . 

Le canal izzazioni principal i e secondar ie , esc lus i gli a l lacc iament i ai pozzi e al le c a s e , 

assommano in totale a m. 19. 860, o s s i a al 5 9 , 5 % della rete v i a r i a urbana anche p r i -

vata. Tenuto presente che la lunghezza delle strade pubbliche è di m. 1 3 . 2 3 0 , r i s u l t a 

che almeno 6500 m e t r i , pari al 33 % c i r c a delle tubazioni costrui te sono su s trade pr i 

vate o di uso pubblico. 

I ca lco l i del la condotta principale vennero eseguiti per una popolazione presunta di c i r -

ca 30. 000 abitanti . L e perdite di press ione cagionate dalla maggior lunghezza delle tu-

bazioni secondar ie per gli a l lacc iament i dei nuclei più distanti dal centro abitato , do-

vrebbero prevedibi lmente diminuire la capaci tà delle condotte rendendo insuff ic iente 

l ' impianto entro un periodo di tempo notevolmente infer iore al previsto . Le industr ie 

più importanti provvedono con pozzi propri a r i f o r n i r s i di acqua per le n e c e s s i t à d e r i -

vanti dalla lavoraz ione . 

3 - Metano - (Tavola 26) 

L ' impianto del metano è pressoché contemporaneo a quello dell 'acquedotto. T r a il 

1952 e il 1953 vengono posati 643 m e t r i di tubi di alta press ione e 6679 di b a s s a p r e s -

sione. Al la fine dei pr imi due anni del serviz io gli utenti r isultano 202. Dopo le p r i m e 

incer tezze , dovute soprattutto a l la novità rappresentata dall 'uso del nuovo tipo di e n e r -

gia, la diffusione del metano c r e s c e con rapidità notevole. Nel 1954 la r e t e della b a s -

sa p r e s s i o n e raggiunge una lunghezza di met r i 11. 836, che diventano 13. 590 nel 1955 , 

13. 973 nel 1956 , 14. 223 nel 1957. 

Assai maggiore è l ' i n c r e m e n t o percentuale del numero degli utenti: nel 1954 sono 597 

(c i rca 3 volte quell i del 1952 -53 ) , 958 nel 1955, 1258 nel 1956 e 1439 nel 1957. Attual-

mente r i su l tano s e r v i t i da questo impianto la parte del Borgo Nuovo gravitante d i r e t t a -

mente su via L e i n ì , la zona della Provinc ia le nel pr imo trat to di via T o r i n o , una p icco 

zona intorno a via Volta , piazza Vi t tor io Veneto e via Cast igl ione, un t rat to di via 

P e t r a r c a v e r s o il Mulino Nuovo e tutta la zona " C e n t r o " . 

Alla f ine del 1 9 5 7 l a r e t e del m e t a n o c o p r i v a il 4 2 , 4 % d e l l a r e t e v i a r i a u r b a n a ; g r a n 



parte delle industrie è a l l acc ia ta a l l a re te ad alta p r e s s i o n e . 

L a condotta pr incipale , da cui è s ta ta d i r a m a t a la condotta di a l imentazione del la rete 

di Se t t imo, a t t r a v e r s a il t e r r i t o r i o comunale seguendo il t r a c c i a t o della Statale 11, da 

cui si s t a c c a nei p r e s s i della c a s c i n a Iso la per d i r i g e r s i v e r s o nord-oves t ; sot topassa 

ta la f e r r o v i a Tor ino-Mi lano e la Canavesana a monte delle A c c i a i e r i e Cravet to , corre 

appena a nord del vil laggio Ovest F a r m i t a l i a , prosegue p a r a l l e l a m e n t e a l la f e r r o v i a , 

piega v e r s o sud nelle vicinanze del la c a s c i n a B r i n a e torna a c o r r e r e a lato della Sta-

tale v e r s o Tor ino immediatamente a es t dello s tabi l imento P i r e l l i . 

4 - I l luminazione pubblica - (Tavola 27) 

L a grande maggioranza delle vie pubbliche e private è dotata di i l luminazione pubblica. 

L a re te si estende capi l la rmente diramandosi dalle s trade pr inc ipal i : al B o r g o Nuovo 

lungo via L e i n ì , le vie F a n t i n a , T i n i v e l l a , c a s c i n a Nuova; in regione Moglia lungo la 

via Moglia; i n v i a M lano nelle regioni Mulino Nuovo, V a g l i è , Gribaudia , P r o v i n c i a l e ; 

in via Consolata fino al la via Don B o s c o , o l t re la f e r r o v i a . Naturalmente il Centro 

r i s u l t a in teramente servi to . Dal 1 9 5 7 - 5 8 le vie T o r i n o , I ta l ia e R o m a sono dotate di 

impianto di i l luminazione f l u o r e s c e n t e . 

I nuclei di c a s e non serv i t i cos t i tu iscono vere eccez ion i . Quasi c e r t a m e n t e si giungerà 

p r e s t o con l ' i l luminazione pubblica a l la s t rada C e b r o s a , ai p i cco l i nuclei l a t e r a l i alla 

via L e i n ì , a l la via Fant ina , T i n i v e l l a , Si lvio P e l l i c o , e c c . Po iché la lunghezza della 

r e t e copre i l 95 % delle s trade e s i s t e n t i , s i deve dedurre che per 18. 000 m. c i r c a es-

sa si estende su strade private o di uso pubblico. Questa consta taz ione , unitamente a 

quella fat ta laddove si ebbe a dire del l 'acquedotto , dà r i l i evo ad una questione molto 

importante : l ' ampl iamento non ordinato del c e n t r o urbano provoca una dilatazione rile 

v a n t i s s i m a della r e t e delle s trade private p e r i i s u s s e g u i r s i delle lot t izzazioni nelle 

zone p e r i f e r i c h e ed e s t e r n e a mano a mano che aumenta la popolazione e che diminui-

scono le a r e e disponibili nel cent ro e nei q u a r t i e r i di recente formazione . 

I nuclei di c a s e t t e si molt ipl icano per gemmazione spontanea; sorgono fuori del l 'abita-

to lungo le s trade pr inc ipal i e , s p e s s o , a lato delle s tradine di campagna. Gli impian-

ti f i s s i si d iramano via via lungo queste s t rade ; poi giungono i p r i m i espos t i in comune 

da parte degli abitanti dei nuclei che r e c l a m a n o almeno la luce e l ' a c q u a (del metano 

non se ne p a r l a perchè la s o c i e t à es ige il pagamento anticipato dei t ronchi secondari ; 
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nemmeno della fognatura si par la , perchè - per ora - non cost i tu isce ancora un s e r v i -

zio diffuso). Il comune soddisfa le r i ch ies te provvedendo agli impianti di sua compe-

tenza, con un elevato costo di impianto rianpttn _ _ , . , 
" " P ^ n i u rispetto alle persone che t r a r r a n n o da questi 

impianti benef ic io . 

L E COMUNICAZIONI CON TORINO E I COMUNI VICINI - I T R A S P O R T I P U B B L I C I 

Si è visto quale influenza determinante abbia avuto Torino nello sviluppo di Sett imo e 

come e s s a s ia s tata a c c r e s c i u t a dopo il 1951 con il t ras fe r imento di attività industr ial i 

dalla grande c i t tà nel t e r r i t o r i o del comune. Le relazioni che in tercorrono t r a Tor ino 

e Sett imo sono cost i tui te innanzitutto dagli spostamenti dei lavorator i : a Tor ino aff lui-

scono ogni giorno alcune centinaia di operai e impiegati addetti alle industrie tor ines i ; 

da Tor ino provengono a Sett imo a l t r i lavorator i , generalmente impiegat i , dir igent i , 

tecnic i . A Tor ino si r ecano i s e t t i m e s i per gli acquisti di quei gener i , spec ia lmente di 

lusso, che è dif f ic i le t r o v a r e nei negozi local i , per lo svolgimento di prat iche a m m i n i -

strat ive e f inanz iar ie , per p a s s a r e piacevolmente una s e r a t a o un pomeriggio a t e a t r o , 

a c o n c e r t o , a un c inematografo di p r i m a o seconda visione, al la part i ta di c a l c i o , op-

pure, inf ine, per f requentare i c o r s i superior i delle scuole secondarie e d e l l ' U n i v e r s i -

tà. Gli ospedal i , le c a s e di r iposo , i collegi di Torino ospitano i malat i , i v e c c h i , i 

giovani studenti di Set t imo. I c o m m e r c i a n t i al minuto di frutta e verdura acquistano 

spesso le lo ro m e r c i ai m e r c a t i genera l i tor ines i , e m o l t i s s i m i a l t r i si r i forn iscono 

direttamente p r e s s o i g r o s s i s t i di Torino. 

I rapporti di Se t t imo con gli a l t r i comuni vicini sono enormemente meno important i . 

Alle industr ie di Se t t imo lavorano operai che abitano a Brandizzo , Chivasso , L e i n ì , 

Volpiano, San Benigno, G a s s i n o , San Mauro; al merca to di Sett imo aff luiscono nel la 

buona stagione i contadini della col l ina tor inese d'Oltrepò per portarvi la frutta. L ' i n -

fluenza e s e r c i t a t a da Set t imo non va o l t re , quindi, ai rapporti di lavoro conseguenti a l -

la sua c a r a t t e r i s t i c a industr ia le e ai modesti rapporti c o m m e r c i a l i dovuti a l l ' e s i s t e n z a 

del m e r c a t o se t t imanale al minuto. 

A sua volta Set t imo non gravi ta su a l t r i comuni l imitrof i al di fuori di Tor ino . Anche 

Chivasso, che un tempo e s e r c i t a v a qualche attrazione v e r s o Set t imo, ha p e r s o molta 

della sua importanza nei r iguardi di questo comune. Sett imo dipende a n c o r a da Chiva£ 

S o Per la P r e t u r a e per i l m e r c a t o del bes t iame. 
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T r e n i e autobus sono largamente util izzati nello svolgimento di queste re laz ioni , ma 

è tutt 'altro che trascurabile l 'uso del l 'automezzo privato, che, anzi, si va diffondendo 

in m i s u r a sempre maggiore , specialmente t r a i c o m m e r c i a n t i , i pro fess ion is t i , i diri-

genti e gli impiegati delle industrie loca l i , per i vantaggi di ve loc i tà e comodità che 

presenta r ispetto ai tradizionali serv iz i pubblici e per la re la t iva brevi tà delle distan-

ze. Non meno diffusi i motoc ic l i , soprattutto i " m o t o s c o o t e r s " , che vanno sostituendo 

a poco a poco le più lente b ic ic le t te nei movimenti operai t r a Sett imo e Tor ino , t r a Set 

t imo e i comuni vicini e v i c e v e r s a . 

P e r quanto concerne i mezzi di pubblico t raspor to , e s s i sono cost i tuit i dai t ren i della 

f e r rov ia d e l l o Stato e della f e r r o v i a Tor ino Nord (Canavesana) nonché dai pullman del-

la SATTI . 

F e r r o v i a dello Stato e Canavesana hanno la stazione in via Roma, dirimpetto agli uffici 

della F a r m i t a l i a . Lo scalo m e r c i si estende ai lati della stazione, occupa una superfi-

cie di c i r c a mq. 15. 000 e , come si è detto, è raccordato con gli s tabi l imenti F a r m i t a -

l ia e A c c i a i e r i e Cravetto. A causa delle manovre dei t ren i m e r c i e del passaggio di ol-

t re 170 t ren i sui b inar i di c o r s a (con f e r m a t a a Sett imo o in t rans i to ) , i passaggi a l i -

vello di via F r a t e l l i R o s s e l l i - v i a Le in ì e di via G. G a l i l e i - v i a Casc ina Nuova, sono 

chiusi quasi in continuità, con grave disagio della popolazione del Borgo Nuovo e delle 

m a e s t r a n z e che dal centro s i recano al lavoro negli s tabi l imenti a nord della ferrovia . 

L a SATTI ha sostituito al tranvai e l e t t r i c o i pullman nel 1954, mantenendo la stazione 

terminale s u l l ' a r e a de l l ' ex tranvia . Non e s i s t e fabbricato viaggiator i ; un piccolo por-

t ico chiuso da impennata in legno, un locale in affitto ad uso ufficio e un grande capan-

none adibito ad a u t o r i m e s s a cost i tuiscono l e a t t rezzature della stazione della SATTI . 

Il p e r c o r s o degli autopullman della l inea Tor ino-Se t t imo in t e r r i t o r i o di Sett imo è il 

seguente; via Regio P a r c o , via Tor ino , via I ta l ia , via Roma. P a r t i c o l a r m e n t e difficile 

è la svolta dei pullman, che sono o r m a i in grande maggioranza del tipo ar t i co la to , da 

via Roma in via I tal ia e v i c e v e r s a . Da r i l e v a r e inoltre la s t re t tezza della via I ta l ia e 

la tor tuosi tà del suo t r a c c i a t o nel t rat to p e r c o r s o dall 'autolinea. Sono state ist i tuite 

f e r m a t e intermedie a l l ' i n c r o c i o di via Regio P a r c o con via T o r i n o , a l l ' in iz io di via To 

rino e in via Roma all 'angolo con via I tal ia . Si t ra t ta di f e r m a t e loca l izzate nel la parte 

ovest di espansione e nella zona Centro. Per tanto non r isultano col legate le zone ad 
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est e a nord della f e r r o v i a , pure in notevole espansione. 

Le c o r s e g i o r n a l i e r e della SATTI t r a Settimo e Torino sono 60, e quindi in media ogni 

quarto d ' o r a , con inizio alle ore 5 e ultima c o r s a alle ore 24 . Vi sono c o r s e 

di supplemento nelle ore di punta e c o r s e special i per le maes t ranze F a r m i t a l i a , Pire_l 

l i , F R A M . I v iaggiator i muniti di biglietto di c o r s a semplice o di andata e r i torno , 

t raspor ta t i nel la t ra t ta Se t t imo-San Giorgio, oss ia nel tratto di m a s s i m o volume sulla 

intera l inea S e t t i m o - T o r i n o , erano 258. 181 nel 1954 e 412 . 792 nel 1957, con un i n c r e -

mento del 62, 2 % . 

Oltre la l inea di comunicazione diret ta Tor ino-Set t imo transi tano da Set t imo, con f e r -

mata in via I ta l ia angolo via R o m a , i pullman delle autolinee T o r i n o - B r u s a s c o e T o r i -

n o - V a l c e r r i n a - C a s a l e . 

Nel prospetto 6 sono r iassunt i i dati re la t iv i agli abbonamenti mens i l i e set t imanal i da 

Sett imo a Tor ino sulle f e r r o v i e dello Stato, ferrovia Torino Nord, e la SATTI . Da e s s i 

r i sul ta che le persone che si recano in media quotidianamente a Torino per motivi di 

lavoro e di studio e rano c i r c a 1100 nel 1954, con tendenza a diminuire t r a il 1 9 5 7 - 5 8 . 

(28). Il fenomeno pare debba a t t r ibui rs i s ia ad una maggiore occupazione operaia in 

Settimo in seguito a l le nuove att ività industrial i s ia allo sviluppo degli automezzi p r o -

pri". 

Da un'indagine svolta p r e s s o otto grandi e medie industrie di Sett imo sono stat i desunti 

i dati, r iprodott i nel la tavola 15, sulle provenienze degli addetti. Va r i levato che o l t re 

il 50 % degli addetti provenienti da Torino sono dirigenti e impiegati . 

Prospet to 6 - Abbonamenti da Set t imo a Torino alle F e r r o v i e dello Stato ( F F . SS. ), 
a l la Canavesana (F . T. N. ), a l la SATTI . 

1954 (a) 1957 1958 
m e n s i l i s e t t i m a media mens i l i sett ima media mens i l i se t t ima media 

nali ~ giorn. nali giorn. nali giorn. 

F F . SS. 971 14003 3 7 2 , 6 - - " " 9 5 20021 5 1 6 , 7 

F . T . N . - 2177 4 5 , 3 - " 1 8 2 1 3 8 

SATTI 7685 - 6 4 0 , 4 5194 - 4 3 2 , 8 

(a) - L a media g i o r n a l i e r a è stata r i cavata dividendo il numero degli abbonamenti m e n -
sil i per 12, i l numero degli abbonamenti sett imanali per 4 (media delle set t imane nel 
m e s e ) e per 12 ( m e s i dell 'anno) e sommando queste medie g iorna l ie re . 
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LA V I A B I L I T À ' E I L T R A F F I C O 

I - Strade di grande comunicazione - s trade intercomunal i 

II comune di Sett imo è a t t r a v e r s a t o da t r e strade di grande comunicazione: l ' a u t o s t r a -

da T o r i n o - M i l a n o , la costruenda autostrada T o r i n o - I v r e a , la s t rada Statale n. 11. 

Il t r a c c i a t o della s t rada Statale coincide in parte con il pr incipale a s s e genera tore del 

cent ro urbano. Il t ra t to di questa s t rada che a t t r a v e r s a longitudinalmente l ' ab i ta to ac -

cogl ie quindi il t ra f f i co di t rans i to s c o r r e n t e sulla Statale n. 11 , i l t ra f f i co di penetra-

zione e quello loca le . 

Le s ta t i s t i che sul t r a f f i c o nel 1950 e nel 1955 r iportate nel prospetto r i levano che il vo 

lume medio di t ra f f i co g iorna l ie ro svolgentes i sulla Statale nel la t r a t t a Tor ino-Se t t imo, 

già cons iderevole nel 1950, è aumentato compless ivamente portandosi ad un l ive l lo di 

o l t re una volta e m e z z a nel 1955. P a r t i c o l a r m e n t e alto l ' i n c r e m e n t o del t r a f f i c o dei 

motoc ic l i (+ 398 ° / o o ) , degli a u t o c a r r i (+ 165 ° / o o ) e del le automobil i (+ 224 ° / o o ) ; si 

nota per a l t r o una diminuzione del numero dei c i c l i con o senza m o t o r e , dovuta presu 

mibi lmente a l la sostituzione di questo mezzo con il motoc ic lo . O c c o r r e tuttavìa os -

s e r v a r e che nel 1955 è mutata l 'ubicazione del posto di control lo : nel 1950 e s s o e r a co^ 

locato in corr i spondenza dello s tabi l imento Snia V i s c o s a e nel 1955 nei p r e s s i del la 

c a s a cantoniera dell 'ANAS, poco o l t re il bivio di via Regio P a r c o v e r s o Tor ino . Nel 

pr imo caso le r i levazioni comprendevano anche i ve ico l i d ire t t i o provenienti dalla Snia 

V i s c o s a , dal la Montecatini e da Meroni , nonché il t r a f f i c o della s t rada C e b r o s a ; nel s£ 

condo c a s o questo t r a f f i c o è e s c l u s o , e pertanto si può d e s u m e r e che l ' i n c r e m e n t o del 

t r a f f i c o in questa t r a t t a della Statale 11 t r a Sett imo e Tor ino s ia stato ancora superiore 

a quello indicato. 

P e r avere una più giusta indicazione del t r a f f i c o di penetrazione e di a t t r a v e r s a m e n t o 

che si svolge sulle vie Tor ino e I ta l ia , o c c o r r e aggiungere al t r a f f i c o della Statale que^ 

lo del la s t rada del Regio P a r c o , che nel 1955 e r a di 1907 ve ico l i nelle 24 ore . Risul ta 

quindi, in c o m p l e s s o , che 6872 ve ico l i p e r c o r r o n o in media ogni giorno i l t ronco di stra 

da Statale interno al centro urbano. Una parte di questo t r a f f i c o ha per m e t a Set t imo, 

m a una parte ben maggiore prosegue ol tre Set t imo. Dai r i l i e v i effettuati nel 1950 al 

ponte della B e a l e r a Nuova, al Km. 1 6 , 6 0 0 del la S ta ta le , appare che i ve ico l i r e g i s t r a -

ti a quel posto di control lo erano 2 2 3 3 , o s s i a il 70 % del t r a f f i c o r i l evato al p r i m o po-
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sto di control lo . Nel 1955 al n n « t n a-; * n 
^ a l P O S t ° d l c ° n t r o l l o nei p r e s s i di Chivasso venne r i levato 

un numero di ve ico l i maggiore di duello i a 
s s e ai queno ri levato al posto di control lo di Set t imo, per 

un totale par i al 7 3 , 1 % dei 6872 veicoli t r , . . ' . • ^ 
veicol i transitanti in Sett imo nel tratto urbano della 

via Tor ino. 

Questi dati s t a t i s t i c i si r i f e r i s c o n o a medie giornal iere ; nei giorni fest ivi delle buone 

stagioni il volume del t ra f f i co nelle ore di punta è enormemente maggiore , tanto che , 

specialmente nelle ore s e r a l i , la colonna delle automobili e dei motocic l i diret t i a T o -

rino è p r e s s o c h é in interrot ta e sulla via TtaHa c4 * , 
c a V l a " a l i a si e cos t re t t i a procedere a passo d'uo-

mo. 

Si aggiungano al le osservaz ion i fatte a proposito del t raf f ico sulla Statale i 33 i n c r o c i 

che si hanno lungo i 2350 metr i del t ra t to urbano, l ' e terogenei tà dei mezzi in c i r c o l a -

zione, la s c a r s i t à dello spazio per la sosta dei veicol i , ed apparirà in tutta evidenza 

la n e c e s s i t à urgente di provvedimenti che pongano rimedio ad una situazione che di 

giorno in giorno s ' a g g r a v a . Anni or sono l'ANAS propose un t r a c c i a t o di c i r c o n v a l l a -

zione a sud del l 'abi ta to : i l progetto di m a s s i m a venne a f f i sso a l l ' a lbo pre tor io del Co-

mune, furono r a c c o l t e delle opposizioni da parte dei privat i , poi se ne seppe più nulla. 

Nel f ra t tempo quel la"soluzione" é s tata i rr imediabi lmente c o m p r o m e s s a dalle c o s t r u -

zioni sor te qua e là sul t r a c c i a t o proposto. 

Le comunicazioni s t rada l i di Sètt imo con gli a l t r i centr i vicini avvengono nelle seguenti 

strade comunal i in manutenzione provinciale : 

strada di C a s t i g l i o n e con ponte sul P o in t e r r i t o r i o di Cast igl ione, bitumata da Se t t i -

mo al ponte; in t e r r i t o r i o di Castigl ione è sovente imprat icabi le per le p e s s i m e con-

dizioni del fondo; 

strada di San Mauro Torinese , bi tumata, a eccezione del t rat to attorno al la c a s c i n a 

San Giorg io , che é in acc iot tolato ; 

strada di Volpiano o della C e b r o s a , bitumata; si d i s tacca dalla Statale 11 in c o r r i -

spondenza dello s tabi l imento Meroni collegandosi con Volpiano in unico re t t i f i lo ; in -

c r o c i a la f e r r o v i a T o r i n o - M i l a n o a l ivel lo ; 

strada di L e i n ì - C a s e l l e , bitumata dalla via Leinì al la frazione Fornac ino ; i n c r o c i a la 

Set t imo-Volpiano poco ol tre il c a s e l l o del l 'autostrada Tor ino-Mi lano ; 

strada di L e i n ì , in m a c - a d a m ; da l l ' incroc io con la Sett imo-Volpiano al cent ro di Le in ì . 
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Il t ronco di s trada da via Le in ì a l l ' i n c r o c i o con la Set t imo-Volpiano r iunisce il t ra f f i co 

diret to a Sett imo proveniente da C a s e l l e , Le in ì e Volpiano. L a c a r r e g g i a t a di tutte que 

ste s trade ha una larghezza var iab i le t r a 4 e 5 m e t r i : sono di 4 m e t r i in media le s t r a -

de per San Mauro e per L e i n ì - C a s e l l e , da l l ' incroc io con la s t rada C e b r o s a in avanti , 

t r a 4 e 5 m e t r i le a l t r e . Nel 1955 i l numero medio e m a s s i m o di passaggi nelle 24 ore 

per la Set t imo-Volpiano e la S e t t i m o - S a n Mauro , fu il seguente: 

media annuale pas n. m a s s i m o passaggi 
saggi nelle 24 ore nel la giornata di punta 

Strada Set t imo-Volpiano (della C e b r o s a ) 2053 2622 

Strada Se t t imo-San Mauro 1044 1687 

Il t r a f f i c o che p e r c o r r e le s trade anzidette (eccet tuato quello svolgente si sulla Tor ino-

Volpiano, che comprende in preva lenza i l t r a f f i c o da San Benigno-Volpiano a Tor ino e 

v i c e v e r s a ) fa capo e s s e n z i a l m e n t e a Set t imo. 

2 - L a re te v i a r i a urbana -

Lo sviluppo l ineare della r e t e v i a r i a nelle zone abitate di Set t imo è di c i r c a m. 33350. 

Le s trade pubbliche si ar t i co lano su una lunghezza di m. 13230 , par i al 3 9 , 7 %del tota-

le ; quelle private o soggette a serv i tù di pubblico t r a n s i t o a s s o m m a n o a m. 2 0 1 2 0 , os-

s ia il 6 0 , 3 % del totale . Le s trade pubbliche sono pavimentate con b locchet t i di porfido 

o con t r a t t a m e n t i bi tuminosi per il 4 4 , 8 0 % del la lo ro lunghezza; per i l r imanente 

5 5 , 2 0 % r i sul tano in m a c - a d a m o in t e r r a battuta. L e s trade private pavimentate e in 

m a c - a d a m non raggiungono il 10 % del la loro lunghezza. 

Il va lore eccez iona lmente alto del la lunghezza della r e t e delle s trade pr ivate è un indice 

s ignif icat ivo c i r c a i l modo in cui si è sviluppato Set t imo. Infatt i , a mano a mano che 

nelle var ie zone del t e r r i t o r i o comunale si procede a l o t t i z z a r e i t e r r e n i a scopo edifi-

c a t o r i o , si aprono nuove strade per s e r v i r e le future c a s e che sorgeranno nei singoli 

lott i ; l ' a r e a venduta comprende anche la m e t à s t rada , che pertanto r e s t a di propr ie tà 

de l l ' acqui rente e come ta le r i s u l t a a ca tas to . A queste s trade i l comune dà un nome e 

al le c a s e , che via via si c o s t r u i s c o n o , un numero c i v i c o , esegue i l a v o r i di illuminazio-

ne pubblica e di distr ibuzione del l 'acqua potabile e ogni anno cosparge qualche m e t r o 

cubo di ghiaia sulla t e r r a bat tuta che fa da fondo a l la s t rada . P e r queste vie anguste, 

t o r t u o s e , fangose o polverose a seconda del la s tagione, i ve ico l i s i muovono m a l a m e n t e 
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sobbalzando ad ogni buca, i pedoni camminano con c i rcospezione t r a pozzanghere e 

polverone, le svolte degli autoveicoli da una via a l l ' a l t ra richiedono manovre s p e s s o 

complicate , le s o s t e , per mancanza di slarghi e piazzette , sono possibi l i solo nei pra 

ti non r e c i n t i che qua e là si aprono sulla strada; l ' i n c r o c i o di due automobili e il p a s -

saggio di a u t o c a r r i per i normal i se rv iz i alle case esigono des t rezza e cautela da p a r -

te sia degli autist i s ia degli eventuali pedoni che si trovano a p e r c o r r e r e la s t rada. 

Lo sviluppo del la r e t e di strade private è pressoché proporzionale a l l ' e s tens ione delle 

diverse zone di ampliamento: a l la " P r o v i n c i a l e " come al Borgo Nuovo, in regione V a -

gl iè -Gribaudia e Mulino Nuovo come nella zona est del Centro , in a s s e a l la via Milano 

Sicuramente peggiore è però la situazione in zona Provinc ia le , dove per o r i e n t a r s i , 

ne l l ' in t recc io c o m p l i c a t i s s i m o delle strade e stradine che la tagliano in tutte le d i r e -

zioni, o c c o r r e lunga e buona conoscenza del luogo. 

Come si è o s s e r v a t o a l trove le condizioni della rete delle strade pubbliche sono, in ge 

nere . a ssa i m i g l i o r i di quelle r i levate per le strade private. E s s e sono mig l ior i s ia 

dal punto di v i s t a qualitativo (fondo e pavimentazione) s ia dal punto di v is ta organizza-

tivo ( s i s t e m a della r e t e v iar ia ) . Le a r t e r i e che hanno s inora condizionato lo sviluppo 

urbanist ico di Se t t imo sono infatti la strada Statale , le principali vie di adduzione al 

Centro dai comuni vic ini e alcune a l t re di comunicazione t r a il Centro e la campagna: 

un s i s t e m a di s t rade c ioè che r i s a l e a molti secol i addietro ma suff ic ientemente ord i -

nato nel la sua e s t r e m a sempl ic i tà . E ' evidente che lo sforzo f inanziario del comune 

si s ia concentra to soprattutto e con precedenza assoluta nella s i s temazione di queste 

strade a c o m i n c i a r e dalle più important i , f o s s e r o e s s e nel l ' interno del vecchio c e n t r o , 

oppure e s t e r n e . 

I lavori esegui t i sono cons is t i t i nel l 'e l iminazione del l 'acc iot tolato (dov'era presente 

nelle vie del Centro) mediante r i fac imento totale del sottofondo e s u c c e s s i v a pavimenta 

zione. Vennero c o s ì pavimentate le vie I tal ia , Roma, Verdi , parte di via Cavour , la 

Piazzetta del la s taz ione , le piazze San P i e t r o in Vincoli e della L i b e r t à e le vie Buonar 

roti e Gal i l eo G a l i l e i nel la zona Centro. In questa zona tuttavia l ' o s s a t u r a v i a r i a è r i -

masta q u a l ' e r a a n t e g u e r r a , tutta s trutturata su l l ' asse fondamentale di via I ta l ia e sul_ 

la c e n t r a l i s s i m a via R o m a . Il s i s t e m a delle piazze della Chiesa e delle scuole , c o l l e -

gate con la piazza del m e r c a t o , che è ad un l ivel lo di c i r c a se i m e t r i i n f e r i o r e , da due 



vie a for te pendenza e da una a gradoni esc lus ivamente pedonali , cos t i tu i sce l ' o r g a n i -

smo urbanis t i camente più val ido, funzionante e vivo di Set t imo. 

In zona P r o v i n c i a l e è stata bi tumata la via Regio P a r e o , ampliandone la sede del la lar -

ghezza già occupata dalla s o p p r e s s a t ranvia . L a via Regio P a r c o e la v ia Tor ino costi 

tuiscono gli a s s i b a s i l a r i delle zone di ampliamento ovest ; a s s a i m i n o r i , ma pure i m -

portant i , sono le s trade vic inal i Consolata e San R o c c o , che hanno però conservato il 

t r a c c i a t o e i l fondo delle antiche s t rade c a m p e s t r i . 

L a viabi l i tà secondar ia della regione Vagl iè -Gr ibaudia e Mulino Nuovo fanno capo, r i -

spet t ivamente , al le vie V o l t a - C a s t i g l i o n e e A r i o s t o - P e t r a r c a . Soltanto la via C a s t i -

glione è b i tumata , le a l t re sono in t e r r a battuta. 

Nella zona di espansione v e r s o est le s tradine private i n c r o c i a n o normalmente la via 

Milano, che è la prosecuzione della Statale 11 v e r s o B r a n d i z z o , e via G. V e r d i , che 

continua o l t re il sot topassaggio al la f e r r o v i a nel la v ia Moglia. 

A nord della f e r r o v i a l ' impianto del la r e t e v i a r i a s e c o n d a r i a ha or igine dalla v ia Leinì 

( s e m i p r o v i n c i a l e ) , a s s e del q u a r t i e r e : ad e s s a aff luiscono le s t rade T in ive l la (via 

Sch iappare l l i nel t ra t to urbano lungo lo s tabi l imento F a r m i t a l i a ) e F a n t i n a , che si prò 

lungano fino a l le s trade dei lavandai, in r i v a ai r ì i San Gal lo e Robatt ino. L a via F i u -

m e , che ha assunto p a r t i c o l a r e importanza dal 1951, congiunge via Sch iappare l l i a via 

Fant ina ed è p a r a l l e l a a via Le in ì . Questo s i s t e m a di s t rade secondar ie è a sua volta 

i n t e r s e c a t o da molte s t radicc iuole pr ivate che uniscono la via L e i n ì a via F i u m e o che 

si s taccano da e s s e protraendos i v e r s o nord e v e r s o sud fino al l i m i t a r e del la campagna 

Al t re vie pr ivate di se rv iz io a nuclei i so la t i di case si trovano a es t e ad ovest delle 

vie v ic ina l i F a n t i n a , T in ive l la e C a s c i n a Nuova. Ques t 'u l t ima , che e r a di s c a r s o r i l ie -

vo fino a pochi anni fa , ha acquis tato r e c e n t e m e n t e la funzione di co l legamento t r a la 

zona in sviluppo nei p r e s s i delle c a s e Operaie Cravet to (Vil laggio E s t F a r m i t a l i a ) e il 

cent ro urbano. 
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O P E R E P U B B L I C H E , SVILUPPO URBANISTICO E PIANI REGOLATORI 
N E L L ' U L T I M O CINQUANTENNIO* 

I fatti pr inc ipal i che hanno c a r a t t e r i z z a t o , in senso lato, lo sviluppo urbanist ico di S e t -

timo ne l l 'u l t imo cinquantennio sono consis t i t i nel l 'apertura di alcune vie , nella f o r m a -

zione di una p iazza , nello spostamento e nella real izzazione di a t t rezzature e di s e r v i -

zi pubblici . 

Nel 1920 c i r c a si decide e si attua i l t ras fer imento del vecchio c imi tero d a l l ' a r e a di 

via Giuseppe V e r d i , c o s t r e t t a t r a strada e ferrovia e in zona già i n t e r e s s a t a dall 'ampli_ 

amento del c e n t r o , al l 'at tuale sede sulla Statale 11 verso Brandizzo. 

Costruito nel 1 9 2 2 - 2 3 l ' edi f i c io delle scuole e lementari s u l l ' a r e a de l l ' ex C a s t e l l o , in-

torno al 193 0 si demoliscono le ultime caset te che ingombrano lo spazio ant is tante . Si 

l ibera c o s ì l ' a c c e s s o da via I tal ia a l la piazza delle Scuole a t t raverso via C e s a r e B a t t i -

sti. 

Nel 1936 il comune acquista l ' a r e a del campo sportivo, che col lega con via F r a t e l l i P.os 

sel l i per mezzo di un t rat to di s trada paral le lo alla sede f e r r o v i a r i a . 

Nel 1 937, unitamente al la costruzione del l 'edif ic io del Macel lo Comunale, s i procede a l -

la aper tura della via P a r t i g i a n i , a l b e r a t a , in collegamento con via Milano e le vie Mo-

glia e G. V e r d i . 

E ' del 1950 l ' e r e z i o n e del ponte sul P o in luogo dell 'antico traghetto: ques t 'opera r i s o l -

ve almeno in parte l 'annosa questione delle comunicazioni t r a Set t imo, Cast igl ione T o r i 

nese e la co l l ina . 

Nel 1954 hanno inizio i lavor i per la costruzione del complesso delle Scuole di Avvia-

mento P r o f e s s i o n a l e e Medie In fer ior i ; contemporaneamente si apre la via Buonarro t i 

che, con la v ia R o m a , Gal i le i e Par t ig iani completa il s i s t e m a delle a r t e r i e t r a s v e r s a 

li alle vie I ta l ia e Verdi . 

Tra il 1952 e i l 1958 si rea l izzano alcuni impianti f i s s i important i ss imi (acquedotto e 

metano) e si pavimentano le pr incipal i strade interne ed e s t e r n e . 

A queste opere pubbliche, che , sia pure in diversa m i s u r a , hanno influito sullo svi lup-

po urbanis t i co di Set t imo, o c c o r r e aggiungere la costruzione del l 'autostrada T o r i n o -

Milano, nel 1933 e l ' inizio, dei lavori per l 'autostrada T o r i n o - I v r e a , avvenuto nel 1958. 

Queste autostrade a t t raversano , nella loro parte iniziale , il t e r r i t o r i o di Set t imo. 
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T r a le determinazioni di r i l i evo p r e s e dal Comune m e r i t a n o un accenno p a r t i c o l a r e il 

piano di ampliamento e di a l l ineamento del 1927 , l ' ades ione al lo studio del P iano inter 

comunale del 1953 e i l Piano Regola tore del 1954. 

Il P iano del 1927 cons is teva in una p l a n i m e t r i a nel la s c a l a 1 :1500 in cui e r a indicata la 

r e t e v i a r i a delle zone di ampl iamento , e s t e s e ad una v a s t a porzione del t e r r i t o r i o co-

munale l i m i t r o f a al vecchio cent ro ; le magl ie della r e t e erano r i g o r o s a m e n t e geome-

t r i che e gli i so la t i t r a e s s e c o m p r e s i r i c a l c a v a n o gli s c h e m i dei piani di al l ineamento 

in auge t r a la fine del l 'ot tocento e i l p r i m o novecento. E r a a s s e n t e qua ls ias i r i c e r c a 

di organizzazione v i a r i a in rapporto a l le n e c e s s i t à del le zone di espansione e non si fa 

ceva cenno a l la situazione di fatto, soprattutto per quanto concerneva le presumibi l i 

future n e c e s s i t à del paese . Questo Piano r i m a s e sulla c a r t a perchè probabi lmente il 

Comune non poteva nemmeno d i m o s t r a r e di e s s e r e in grado di r e a l i z z a r l o entro i t e r -

mini s tabi l i t i dalla legge. 

Nel 1949 l ' a m m i n i s t r a z i o n e comunale de l iberava lo studio del P iano R e g o l a t o r e . Nel 

1954 gli e labora t i fondamentali del P iano r i cevevano l 'approvazione del Consigl io Co-

munale.. Il P i a n o , che e r a inquadrato in un'ampia vis ione t e r r i t o r i a l e , prevedeva la 

suddivisione del t e r r i t o r i o in t r e grandi zone: 

- una zona res idenz ia le del imitata da una tangenziale sud (in funzione di s t rada di c i r -

conval lazione per l 'a l lontanamento dal c e n t r o urbano del t r a f f i c o di t r a n s i t o da e per 

Tor ino) e da a l t r a s trada a nord del la f e r r o v i a per i co l legament i della zona industria 

le e s i s t e n t e con la Statale 11. Con gli ampl iament i progettat i Set t imo avrebbe potu-

to contenere una popolazione di c i r c a 25 . 000 abitanti ; 

- una zona industr ia le t r a la s t rada di San Mauro e la Statale 11, i n f r a m m e z z a t a da zo-

ne a verde boschivo e s e p a r a t a dal l 'abi tato da una zona a verde r u r a l e ; 

- l a zona r u r a l e , e s t e s a a l la r imanente parte del t e r r i t o r i o . 

Nel l 'ambi to del t e r r i t o r i o e nel lo s c h e m a di piano t e r r i t o r i a l e erano p r e v i s t i , t r a la 

proget tata autostrada T o r i n o - I v r e a e la f e r r o v i a T o r i n o - M i l a n o , t r e q u a r t i e r i residen-

z ia l i per c o m p l e s s i v i 2 4 - 2 5 . 000 abitanti . 

P e r le cons ideraz ioni già esposte le zone t r a la c i rconval laz ione sud, la s t rada di San 

Mauro , il v e c c h i o nucleo e la b e a l e r a F r e i d a n o erano dest inate ad edi l iz ia semirura le 

a densi tà fabbr i ca t iva molto b a s s a . 
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T r a le pr inc ipal i previs ioni di P . R . G . C , si ricordano le seguenti: 

a) organica divisione delle zone residenzial i in tre quart ier i (Centro, P r o v i n c i a l e , B o r 

go Nuovo), c iascuno dotato di apposite aree r i servate alle a t t rezzature ad e s s i p e r -

tinenti ; 

b) s trada di a t t r a v e r s a m e n t o nord-sud (di al lacciamento della coll ina or ientale t o r i n e -

se con Set t imo e i l Canavese centro-occidentale) , con sovrapassaggio al la f e r r o v i a 

Tor ino-Mi lano nei p r e s s i del passaggio a livello di via Leinì e creaz ione di un nuovo 

a s s e di q u a r t i e r e al Borgo Nuovo, come allargamento - a l lora possibi le - del la via 

F i u m e ; 

c) s i s temazione delle piazze delle Scuole e della Chiesa, come conseguenza dei r i s a n a -

menti da e f fe t tuars i negli i solat i della zona; 

d) s i s temazione del la zona c o m p r e s a t r a le vie Italia, Roma, Verdi e G. Ga l i l e i , in p r £ 

visione della costruzione del l 'edif ic io delle Scuole di via Buonarrot i ; 

e) spostamento del campo sportivo in a r e a es terna , t r a la f e r r o v i a e la Statale 11, ad 

ovest del la s t rada di s c o r r i m e n t o nord. 

Anche questo Piano non ebbe migl ior fortuna del precedente. Non e r a ancora s tata ap-

provata la d e l i b e r a di adozione da parte del Consiglio e già veniva c o n c e s s a la p r i m a 

deroga al P iano per la costruzione dello stabilimento SIVA in zona a g r i c o l a , a t r e m e -

tr i dal f i lo de l l ' autos t rada Tor ino-Milano. 

A questa p r i m a deroga seguì la totale non applicazione della legge di salvaguardia del 

1952 e la non pubblicazione del Piano. 
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(1) - Giova r i c o r d a r e che nel 1907 ed ancora nel 1919, quando vennero cos t ru i t i gli 
s tabi l iment i Schiapparel l i e Magl io la , la disponibil i tà del r a c c o r d o f e r r o v i a r i o e r a uno 
dei fa t tor i determinanti nei c r i t e r i di s c e l t a ubicazionale di un ' industr ia , spec ia lmente 
quand'essa uti l izzava fort i quantitativi di carbone , oppure, come nel c a s o Magl io la , 
quando la produzione e r a s t re t tamente legata al le forni ture f e r r o v i a r i e . 
(2) - T r a i motivi che determinarono l 'ubicazione di questa industr ia erano l ' e s i s t e n z a 
di capannoni appartenenti ad una precedente industr ia di vermouth, la disponibi l i tà di 
suff ic ienti a r e e l ibere attorno per eventuali ampliament i e la v ic inanza al c e n t r o abi -
tato. 
(3) - Dai contro l l i effettuati p r e s s o i l comune è stato a c c e r t a t o che nel la quasi total i tà 
i p e r m e s s i di costruzione r i l a s c i a t i corr ispondono ad a l t re t tante cos t ruzioni effettuate. 
(4) - Il r i ta rdo con cui i l completamento delle cos t ruzioni segue i l r i l a s c i o del re la t ivo 
p e r m e s s o dipende ol tre che da ragioni t e c n i c h e , anche da ragioni economiche . Infatti 
e s s o v a r i a al v a r i a r e della congiuntura (in periodo di espans ione , come o s s e r v a giusta 
mente il Ta lamona in "F lut tuazioni edi l iz ie e c i c l i economici' , ' R o m a , 1958 , pag. 207 , 
il r i tardo t r a il r i l a s c i o del p e r m e s s o e avvenute costruzioni è normalmente minore 
che non in periodo di r e c e s s i o n e ) . A l t r i f a t tor i , ad e s e m p i o i l t imore che c e s s i n o le 
fac i l i taz ioni leg is la t ive a l l ' e d i l i z i a , possono influire sul r i ta rdo anzidetto, provocando 
un aumento di domande di p e r m e s s i di cos truzione in p a r t i c o l a r i per iodi . Ciò è avvenu 
to in ef fet t i nel 1954 e nel 1955. Si ha tuttavia fnotivo di r i t e n e r e che i l r i t a r d o di cui 
t r a t t a s i p o s s a c o n s i d e r a r s i mediamente di un anno: per s e m p l i c i t à ta le ipotes i è sta 
ta mantenuta anche in re laz ione ai p e r m e s s i di costruzione c o n c e s s i negli anni 
1 9 5 4 - 5 5 . Po iché s i dispongono dei dati r e l a t i v i ai p e r m e s s i di cos truzione c o n c e s s i 
dal gennaio 1951 sino al 30 giugno del 1958 , in base a l l ' i p o t e s i fatta si r i tengono note 
le cos t ruz ioni sino al giugno 1959 , effettuate o in c o r s o di r e a l i z z a z i o n e . L e cons ide-
razioni svolte sullo sviluppo de l l ' ed i l i z ia r iguardano pertanto il periodo dal gennaio 
1952 sino al giugno 1959. 
(5) - Il r i l evamento dei dati t e c n i c i su l l ' a t t iv i tà edi l iz ia è stato fatto a t t r a v e r s o lo spo-
glio di tutte le domande di l i cenza edi l iz ia e dei r e l a t i v i progett i presenta t i in Comune 
dal i o gennaio 1951 al 30 giugno 1958. Si è tenuto conto soltanto dei progett i per i qua-
li è s tata r i l a s c i a t a l i cenza di cos t ruz ione con esc lus ione dei progett i in sospeso . 
Nella valutazione dei "vani ut i l i " s i è adottato il c r i t e r i o di c o n s i d e r a r e vano utile i va -
ni d i re t tamente i l luminat i e a e r a t i di super f i c ie netta maggiore a 8 m e t r i quadrat i . 
I vani i n f e r i o r i a 8 m e t r i quadrat i , le l a t r i n e , i bagni anche se di superf ic ie super iore 
a 8 m e t r i quadrat i , gli i n g r e s s i , i c o r r i d o i , le cantine sono stat i cons idera t i vani a c -
c e s s o r i . P e r "vani a negozio" si intendono quei vani a piano t e r r e n o che prospettano 
dire t tamente sulla pubblica s t r a d a , da cui hanno a c c e s s o , e che in p l a n i m e t r i a sono 
indicat i come negozi. Gli " a l t r i van i " comprendono i vani con dest inazione p a r t i c o l a r e , 
quali i magazz in i , i deposi t i , a u t o r i m e s s e pr iva te , uf f ic i , ecc. , s iano e s s i i so la t i r i -
spetto a l la costruzione pr incipale o facc iano parte del la s t e s s a . 
(6) - I dati r i l e v a t i dall ' indagine d i f fe r i scono da quell i comunicat i dal comune a l l 'Uf f i c io 
Centra le di S ta t i s t i ca . Si r i c o r d a , a questo proposi to , che l ' i n c r e m e n t o edi l iz io dal 
4 - 1 1 - 1 9 5 1 al 4 - 1 0 - 1 9 5 6 , r isul tante dai dati d e l l ' I S T A T è stato a Set t imo del 2 8 2 , 7 per 
mil le , ne l la provincia di Tor ino del 1 1 6 , 7 per mi l le e in T o r i n o c i t tà del 1 4 5 , 7 per m i l -
le . Le di f ferenze r i s c o n t r a t e nel c a s o di Se t t imo sono dovute ai d i v e r s i c r i t e r i di r i -
levamento adottati da l l ' ISTAT r i s p e t t o a quell i p r e c i s a t i nel la nota (4), e a inesa t te c o -
municazioni fatte dal comune a l l 'Uf f i c io Centra le , per insuff ic iente contro l lo dei dati 
s t a t i s t i c i , nel periodo 1951 - 1 9 5 5 . 
(7) - Il c a l c o l o del la popolazione presunta al 3 0 - 6 - 1 9 5 9 è stato fatto in base a l l ' a u m e n -
to medio del la popolazione ( res idente e i s c r i t t a p r o v v i s o r i a m e n t e ai r e g i s t r i anagrafic i ) 
negli ul t imi due anni , ne l l ' ipotes i - p e r a l t r o v e r o s i m i l e - che debba continuare con il 
r i t m o di quegli anni lo sviluppo demograf i co di S e t t i m o , c e n t r o - tut tora - di for te r i -
ch iamo degli i m m i g r a t i per i l t r a s f e r i m e n t o in atto di industr ie di Tor ino . 
(8) - E ' noto che p e r " e l a s t i c i t à " di una v a r i a b i l e r i spe t to ad un 'a l t ra s i intende i l r a p -
porto t r a l a var iaz ione percentuale del la p r i m a e la var iaz ione percentuale del la s e c o n -
da. 
(9) - I dati del la tabel la e del g r a f i c o r iguardano le l i cenze di cos t ruzione ; per tanto , co-
me si è o s s e r v a t o a l l ' in iz io di questa sez ione , i r i f e r i m e n t i che ad e s s i vengono fatti 
nel t es to sono post ic ipat i di un anno. 
(10) - F i n dal 1950 -51 l 'INA C a s a aveva cos t ru i to due edif ic i a 4 piani fuori t e r r a in 
S t rada Fant ina . Nel 1952 un t e r z o edi f i c io s o r s e a lato dei p r i m i due, pure a 4 piani 
fuori t e r r a ; seguirono a l t re due cos t ruz ioni dell ' INA C a s a di egual t ipo, in via D. F e r -
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r a r i , nel 1 9 5 4 - 5 5 . Dopo il 1955, come si iniziano i lavori per il nuovo edif ic io s c o l a -
st ico di via Buonarrot i , vien fatta r i ch ies ta di l icenza edil izia per una c a s a di 4 piani 
e un a r r e t r a t o nei p r e s s i di queste scuole; da a l lora le iniziative per la costruzione «li 
fabbr ica t i di 4 piani si fanno più frequenti , sia che si tratt i di edifici in teramente nuo -
vi s ia che si t ra t t i di sopraelevazione di edifici prees is tent i . Nel 1957 una c a s a di <• 
piani fuori t e r r a sorge in via Regio P a r c o e un'al tra è in costruzione in via Le in ì ; nei 
1958 ne sorge una t e r z a in via G. Verdi angolo vicolo Be l l in i , s u l l ' a r e a de l l ' ex t ess i -
tura s e r i c a Mina. Si t rat ta però di eccez ioni , almeno s inora , che sembrano t rovare 
g iust i f i caz ione , da un lato negli alt i prezzi dei t e r ren i e dal l 'a l t ro negli intenti c h i a r a -
mente speculat ivi degli imprenditori edili. 
(11) - I l Regolamento Edi l iz io di Sett imo è del 1938 c i r c a . Recentemente il Comuni; 
propose delle modif iche, che non vennero però approvate dagli uffici competent i , per Ik 
non c o r r e d a t e del programma di fabbricazione r ichies to dalla Legge Urbanis t i ca de", 
1942. 
(12) - Anche nel c a s o del l 'edi l iz ia industriale sono stati esaminat i tutti i progett i a l l e -
gati a l le domande di l i cenza di costruzione. Si è r i levato che le domande di l i cenza e 
di l izia vengono normalmente presentate quando la costruzione e in c o r s o o è già s ta ta 
ul t imata. Si deve pertanto r i t enere che nella maggior parte dei c a s i la superf ic ie co-
per ta proget tata nell 'anno corr isponda a quella costruita nell 'anno s tesso . 
Il c r i t e r i o di r i levamento su cui c i si. è basat i è quello della superf ic ie coper ta , c;i .co-
lata al lordo delle murature facendo la somma dei metr i quadri effett ivi progettati per 
c i a s c u n piano, s ia che si t rat t i di capannoni industrial i , deposit i , magazzini , e c c . op-
pure di uff ic i , m e n s e , spogliatoi, dormitor i col let t ivi , anness i a l l 'azienda. 
(13) - T r a gli episodi più signif icativi si r i corda lo sfruttamento delle a ree c i r c o s t a n t i 
la scuola di Avviamento P r o f e s s i o n a l e e Media. Nel 1956 il Comune acquis ta parte dei 
t e r r e n i che formavano in precedenza la cosidetta " g h i a c c i a i a " : un vasto appezzament i 
a prato c o m p r e s o nel l ' interno di un isolato di c i r c a m. 300 per 200 di Lato, delire.ita'..e-
dalle Vie Mazzini , Cavour, Verdi , Gal i le i , Italia e costruito p e r i m e t r a l m e n t e Jury • 
le s trade pr incipal i e lungo alcune vie private a. fondo c ieco . L ' a r e a acquistata da ' C o -
mune comprende il t e r r e n o s tret tamente n e c e s s a r i o per la costruzione della scuoi 
della s t rada di a c c e s s o da via I tal ia e delle strade che circondano l ' edi f i c io progettai;-'. 
Contemporaneamente al la costruzione della scuola vengono presentat i i pr imi progetti 
per la cos t ruzione di edif ic i sulle a ree v e r s o la via Verdi ; i promotori di questa in iz ia -
tiva aprono un t ronco di strada di 10 m. di larghezza in col legamento t r a via V e r d i e 
via I ta l ia . Il va lore dei t e r r e n i nel la local i tà sale rapidamente da 2000 L / m q . a 
6 0 0 0 - 1 0 0 0 0 L / m q . a mano a mano che procedono i lavori per la scuola, e per la c o s t r u -
zione delle c a s e . Naturalmente lo sfruttamento in al tezza è il m a s s i m o r e g o l a m e n t a r e ; 
una disposizione del Consiglio Comunale, che vincola i propr ie tar i delle a ree fronteg-
gianti la scuola a non superare i t r e piani f. t. , non trova o s s e r v a n z a , e gli edif ic i sono 
di 4 piani , o l t r e , in alcuni c a s i , i l piano a r r e t r a t o . Attualmente l ' edi f ic io s c o l a s t i c o , 
la cui esecuzione è cos ta ta al Comune c i r c a 140 mil ioni , è quasi completamente circo_n 
dato da c a s e ed è a c c e s s i b i l e soltanto dalla via I ta l ia , e s t r e m a m e n t e t ra f f i ca ta , e da l -
la via V e r d i , la cui larghezza non supera i 7 metr i . 
(14) - P e r u l t e r i o r i informazioni sulla local izzazione delle nuove industrie si veda i l 
capitolo s e s t o , pag. 54. 
(15) - Sul la suddivisione del t e r r i t o r i o in zone, vedi il paragrafo 5 di questa s e z i o -
ne. 
(16) - L ' a r e a su cui sorge il Pa lazzo Municipale "è di mq. 830; a lato di e s s a con fronte 
su via Mazzin i , vi è un 'a rea della superf ic ie di mq. 210, di propr ie tà del Comune, c o -
per ta da un b a s s o fabbr icato ad uso panificio e negozio. L 'abbatt imento di questi edi f i -
ci potrebbe consent i re eventualmente l 'ampl iamento del Pa lazzo Municipale e la s i s t e -
mazione organica di tutti gli uffici pubblici per un lungo periodo di tempo. 
(17) - L ' a r e a occupata dal l 'edi f ic io delle scuole e l e m e n t a r i è di mq. 1750, pari c ioè a 
mq. 5 6 , 5 0 per aula e a mq. 1 , 7 5 c i r c a per alunno; la superf ic ie coper ta dal fabbr ica to 
è di mq. 1225, o s s i a i l 70 % della superf ic ie fabbr icabi le . Le 26 aule normali hanno 
una superf ic ie media di 48 - 50 mq. , con una capienza m a s s i m a di 40 posti banco c i a -
scuna. L ' e d i f i c i o comprende la sala insegnanti , l 'uf f ic io per la direzione, due vani 
per l ' a l loggio del custode , t re loca l i s e m i n t e r r a t i per la refezione sco las t i ca ed una pa-
l e s t r a sottostante al cor t i l e prospic iente la piazza Vit tor io Veneto. 
(18) - Fondata nel 1936, la Scuola di Avviamento P r o f e s s i o n a l e ebbe sede, fino al 1956 , 
ne l l ' ed i f i c io delle scuole e l e m e n t a r i , di cui occupava un'ala del secondo piano e due lo-
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ca l i del s e m i n t e r r a t o , adibiti a l a b o r a t o r i o . Attualmente si svolgono c o r s i per m e c -
canic i e fa legnami; gli addestrament i p r a t i c i avvengono nel grande l a b o r a t o r i o , che è 
a t t rezzato con macchine utensi l i e banchi di lavoro. I c o r s i f emmini l i effettuano prove 
prat iche di cuci to e datt i lograf ia . 
(19) - L a Scuola Media In fer iore venne is t i tui ta nel 1946 come sezione s t a c c a t a del la 
Scuola Media Infer iore " C e s a r e B a l b o " di Tor ino . Ospitata provvisor iamente nel pa laz-
zo municipale fino al 1 9 5 5 - 5 6 , cominc iò a funzionare come scuola autonoma dall 'anno 
s c o l a s t i c o 1 9 5 1 - 5 2 . 
(20) - I passaggi a l ivel lo che uniscono la zona del B o r g o Nuovo con il Centro sono t r e : 
in via Consolata , in via F r a t e l l i R o s s e l l i - via Le in ì e in via G. G a l i l e i ; a quest 'u l t imo 
ne segue subito un secondo sul la f e r r o v i a Canavesana , in a s s e a via C a s c i n a Nuova. 
(21) - Degli i s c r i t t i a l l 'Avviamento P r o f e s s i o n a l e abitanti in a l t r i comuni , s e i proveni-
vano da Brandizzo e cinque da Chivasso . Nel 1 9 5 8 - 5 9 i provenienti da B r a n d i z z o sono 
19, a l t r i 7 giungono da Chivasso , uno dalla F a l c h e r à (Tor ino) ed uno da San Benigno. 
(22) - Il v e t e r i n a r i o comunale è de l l ' avv iso che la s ta t i c i tà dei dati r i l e v a t i s ia a t t r ibui -
bile a l l ' introduzione, sul m e r c a t o di Se t t imo, di c a r n i m a c e l l a t e nel la c i t tà di T o r i n o 
e , soprattutto, al più abbondante consumo di sa lumi già confezionat i e di c a r n e s c a t o -
lata. 
(23) - I raf front i t r a i dati r i l e v a t i nei diversi cens iment i sono s tat i r e s i più di f f ic i l i 
per la d ivers i tà dei c r i t e r i di r i l e v a z i o n e . Nel cens imento del 1927 ol tre che una d iver -
sa definizione di e s e r c i z i o c o m m e r c i a l e r i spe t to al 1951 , vennero c o n s i d e r a t i t r a gli 
e s e r c i z i anche quelli ambulant i , m e n t r e nel 1951 quest i sono e s c l u s i . Pur troppo non 
è stato poss ib i le r e p e r i r e l ' e l e n c o degli ambulanti nel 1951; si è tentato p e r c i ò i l r a f -
fronto t r a il 1927 e il 1951 a s s o m m a n d o al le unità l o c a l i cens i te nel c o m m e r c i o al m i -
nuto nel 1951 , anche quegli e s e r c i z i ambulanti r i su l tant i nel s e t t e m b r e 1954 , per i qua-
l i fu poss ib i le r e p e r i r e l ' e l e n c o in Comune. 
(24) - Nel c o m p i l a r e i l prospet to sono s ta t i seguiti questi c r i t e r i : 
a) poiché si dispone del solo e l e n c o nominativo delle l i c e n z e c o m m e r c i a l i " a t t i v e " al 
3 1 - 1 2 - 1 9 5 8 , nel quale non si fa dist inzione t r a e s e r c i z i al minuto e a l l ' i n g r o s s o , le due 
ca tegor ie vengono riunite nel c e n s i m e n t o 1951 per a v e r e omogenei tà dei dati nei due 
anni cons idera t i ; 
b) p a r e c c h i " e s e r c i z i pubbl ic i " c e n s i t i nel 1951 erano muniti di l i c e n z a per la vendita 
di vino al minuto; ne l l ' e l enco c i ta to sono t r a s c r i t t e le l i c e n z e di vino da e s p o r t a r s i , sen. 
za che s ia p r e c i s a t o se s i t ra t t i o meno di pubblici e s e r c i z i . P e r i l 1951 si sono quin-
di aggiunti ai negozi di a l i m e n t a r i i pubblici e s e r c i z i muniti del la l i c e n z a di cui sopra ; 
c ) i negozi " a l i m e n t a r i " comprendono le panet te r ie , le r ivendite di c a r n i , lat te e formag 
gi, frutta e v e r d u r a , d r o g h e r i e , vino e ol i i ; le " t a b a c c h e r i e " sono state c l a s s i f i c a t e 
t r a i negozi del genere di vendita prevalente (es . drogher ia o c a r t o l e r i a , e c c . ). L a c a -
t e g o r i a mobi l i , radio , e c c . r i u n i s c e i negozi di m a t e r i a l e e l e t t r i c o , i d r a u l i c o , a r t i c o l i 
casa l inghi , radio , T V , oro log i , f i o r i , c a r t o l e r i e , f e r r a m e n t a , c i c l i e a c c e s s o r i , e c c . 
T r a i " v a r i " sono c o m p r e s i : c a r t a , m a t e r i a l i edi l iz i e f e r r o s i ; c a r b u r a n t i , gas l iquidi, 
legna e carboni ; 
d) gli e s e r c i z i muniti di l i c e n z a per la vendita a l l ' i n g r o s s o e al minuto sono s tat i con-
s idera t i una sola volta , o s s i a c o m e se f o s s e r o muniti di una sola l i c e n z a . 
(25) - Nella provinc ia , e s c l u s o i l capoluogo, vi e r a n o nel 1951 1 5 , 3 1 e s e r c i z i per mi l le 
abitant i , e nella c i t tà di Tor ino 1 8 , 9 5 per m i l l e . 
(26) - Questa cons ideraz ione , fat ta g lobalmente , non tiene conto del la loca l izzaz ione de 
gli e s e r c i z i a l imentar i in rapporto con lo sviluppo u r b a n i s t i c o , che invece s a r à t r a t t a -
ta più avanti. 
(27) - Va per a l t r o notato che lo sviluppo del se t tore c o m m e r c i a l e o l t re che a t t r a v e r s o 
l ' a p e r t u r a di nuovi negozi può a t t u a r s i a t t r a v e r s o l ' a m p l i a m e n t o di quell i e s i s t e n t i . 
(28) - L a tendenza a diminuire r i s u l t a c h i a r a negli abbonamenti S A T T I , i cui dati r i -
guardano il 1957. V i c e v e r s a nel 1958 aumentano gli abbonamenti del la f e r r o v i a dello 
Stato, ma diminuiscono quell i del la Canavesana. Gl i aumenti v e r i f i c a t i s i nel le f e r r o -
vie dello Stato non c o m p e n s e r e b b e r o p e r ò le diminuzioni del la S A T T I ( a m m e s s o che gli 
abbonamenti del 1958 siano p r e s s a p o c o uguali , in numero , a quell i del 1957) e della 
Canavesana. 



C A P I T O L O OTTAVO 

CONCLUSIONI 

1 - L o sviluppo di Sett imo Tor inese -

Lo sviluppo dei comuni l imitrof i a Tor ino trova spiegazione in due motivi fondamenta-

li : l ' insed iamento di industrie nuove o t r a s f e r i t e s i da Torino e lo sviluppo di quelle e s i 

s tent i , oppure l 'ubicazione del centro abitato vicino alle grandi industrie c i t tadine, per 

cui s i viene a determinare un aff lusso considerevole di i m m i g r a t i , e , per conseguenza, 

un notevole sviluppo del l 'edi l iz ia residenziale . 

In alcuni comuni è soprattutto il secondo motivo che spiega lo sviluppo (ad e s e m p i o Ni-

chel ino e B o r g o San P i e t r o in t e r r i t o r i o di Moncal ier i , che formano o r m a i quasi un tut 

t 'uno con la p e r i f e r i a di Torino) , in a l t r i coesistono entrambi 1 motivi , come ad e s e m -

pio a Collegno e a Rivol i , dove al lo sviluppo dell ' industria si è a s s o c i a t a una r i levante 

espansione de l l ' ed i l iz ia res idenzia le anche per l 'a f f lusso di i m m i g r a t i che lavorano nel 

la m e t r o p o l i . 

Se t t imo c o s t i t u i s c e un esempio tipico di comune il cui rapido sviluppo è dovuto quasi 

preva lentemente al pr imo motivo. Infatti l ' a r e a occupata dalle industr ie è aumentata , 

nel periodo che va dal 1951 al giugno al giugno 1959, del 58 % c i r c a ; nello s t e s s o pe -

riodo l ' aumento del l 'edi l iz ia res idenzia le in vani utili è del 59 % c i r c a . L ' e s p a n s i o n e 

delle abi tazioni è da a t t r ibu i rs i da un lato al l 'espansione del l 'occupazione l o c a l e , con-
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seguenza dello sviluppo industr ia le , e da l l ' a l t ro a l la for te i m m i g r a z i o n e . Si r i c o r d a 

in proposito che nel periodo la popolazione presente è aumentata del 5 0 , 7 5 % , aumento 

questo dovuto quasi e sc lus ivamente a l l ' a f f lusso m i g r a t o r i o (1). 

2 - Modalità qualitative dello sviluppo -

L a c a r a t t e r i s t i c a dello sviluppo di Set t imo sopra cons idera ta c o n c o r r e a sp iegare alcu-

ne modalità qualitative dello sviluppo s t e s s o . 

a )L ' insediamento delle nuove industr ie è avvenuto in ordine s p a r s o ; anche lo sviluppo 

del l ' edi l iz ia res idenz ia le non si e svolto a t t r a v e r s o la p r o g r e s s i v a saturazione di 

zone via via più lontane dal c e n t r o . Da questi due fatti ne è r i su l ta to : 

a i ) la commist ione di edif ic i r e s i d e n z i a l i e industr ia l i , che dà luogo a inconvenienti 

di c a r a t t e r e igienico ( trat tandosi in molt i c a s i di industr ie chimiche e m e t a l l u r -

giche che per di più si t rovano sovente sopravento r i spet to al le r e s i d e n z e ) e in 

ordine al t r a f f i c o l o c a l e , c o s t r e t t o a s v o l g e r s i p r o m i s c u a m e n t e in s trade non 

adeguate al movimento dei g r o s s i autoveicol i industr ia l i ; 

a-2) i l graduale soffocamento di molte industr ie in seguito al lo sviluppo di c o s t r u z i o -

ni res idenz ia l i nel le lo ro a d i a c e n z e , per cui u l t e r i o r i ampl iament i del le s t e s s e 

possono i n c o n t r a r e dif f icol tà di ordine t e c n i c o - u r b a n i s t i c o , oppure r e a l i z z a r s i 

mediante t r a s f e r i m e n t o in a l t r a sede , cost i tuzione di un i tà separa te in zone diver 

se dal l 'a t tuale , acquisto dei t e r r e n i adiacenti a p r e z z i molto alt i e demolizione 

delle c a s e e s i s t e n t i , con conseguent i aggravi di c o s t o . 

b) Se si cons idera Set t imo nel suo c o m p l e s s o si r i l e v a che la mancata determinazione 

di zone dest inate a l l ' indust r ia suf f ic ientemente ampie e di zone r e s i d e n z i a l i razionai 

mente ubicate può c o s t i t u i r e un s e r i o os taco lo al lo sviluppo organico della c i t tà . 

c ) Il c a r a t t e r e s p a r s o de l l ' ed i l iz ia r e s i d e n z i a l e ha provocato uno sviluppo e c c e s s i v o e 

i r r a z i o n a l e del la re te s t radale in rapporto al le effett ive es igenze della popolazione 

insediata con aumento, anche, dei cos t i di quei s e r v i z i pubblici che sono proporz io -

nali a l la re te delle s trade (fognature, distr ibuzione del l 'acqua potabile e del metano, 

i l luminazione pubblica, pavimentazione di s t rade) . 

d) La mancanza di un P iano R e g o l a t o r e G e n e r a l e e la dis tr ibuzione delle nuove residen_ 

ze su vaste a r e e concorrono a sp iegare la dis locazione a n c o r a inadeguata e d i sorga-



= 111 -= 

nica di alcune at t rezzature col lett ive (as i l i , scuole e l e m e n t a r i , c h i e s e , campi gio 

c o , c inema) e dei serviz i c o m m e r c i a l i . 

3 - Conclusioni -

E ' di f f ic i le f a r e previsioni sul l ' intensi tà dello sviluppo industriale nei p r o s s i m i anni. 

Tuttavia s e m b r a possibi le a f f e r m a r e che Settimo continuerà a r a p p r e s e n t a r e un c e n -

t r o di c r e s c e n t e attrazione di nuove industrie e ciò per le ragioni seguenti : 

a) la saturazione delle zone industrial i di Torino e la convenienza di ef fet tuare i l t r a -

s f e r i m e n t o di industrie dalla grande c i t tà , convenienza che è presumibi le vada via 

v ia c r e s c e n d o nel futuro; 

b) la posizione geograf ica del comune, che, come si è detto, si t rova sulla d i r e t t r i c e 

del le grandi comunicazioni nazionali (Torino-Milano) e internazional i ( T o r i n o - S v i z 

z e r a e Tor ino-Franc ia ), è a t t raversa to da strade ordinar ie , autostrade e l inee fe r 

r o v i a r i e important i ss ime ed è ott imamente collegato con la grande c i t tà , dal cui 

c e n t r o dis ta appena 1 0 , 5 ch i lometr i ; 

c) le condizioni sempre più favorevoli sullo sviluppo del l ' industr ia derivanti dal c a -

r a t t e r e e s s e n z i a l m e n t e industriale della popolazione e della c i t tà . 

P e r t a n t o le c a r a t t e r i s t i c h e negative che lo sviluppo urbanist ico ha presentato ne l l 'u l -

t i m o decennio sono suscet t ib i l i di u l ter iore accentuazione se nel quadro di un Piano 

I n t e r c o m u n a l e , che affronti e r i so lva congiuntamente gli aspett i urbanis t i c i dello s v i -

luppo della i n t e r a c intura di Tor ino , non v e r r à inseri to tempest ivamente un e f f i c i e n -

te P iano R e g o l a t o r e della c i t tà . 

( l ) - L ' i n c r e m e n t o della popolazione presente si r i f e r i s c e al periodo 4 novembre 
1951 - 1 ° gennaio 1959 mentre i dati su l l ' incremento delle a r e e occupate dall ' indu-
s t r i a e da l l ' ed i l iz ia res idenzia le si r i f e r i s c o n o al periodo 5 novembre 1 9 5 1 - 3 0 giugno 
1959 in quanto comprendono anche le costruzioni in c o r s o di attuazione. 



• 



- L - P . I 

LA P O P O L A Z I O N E .01 S E T T I M O g , C E N S I ME 

Anno di 
Censlaento 

Popoli izione 
P o n o l a z 1 o n e Anno di 

Censlaento 
Popoli izione A ccentrata inarca 

Anno di 
Censlaento resi dente presente res ìd . pres. % resld. pres. l 

1698-1701 776 

1734 1547 

1774 2500 

1838 3115 

1848 3357 

1881 3930 3886 2892 74.42 994 25 ,58 

1901 4898 4823 2983 61,85 1840 38,15 

1911 5362 5338 3935 73,71 1403 26,29 

1921 6268 6276 4236 67,49 2040 32,51 

1931 8780 862 3 7635 86,90 988 13,10 

1936 8253 82 82 7689 90,20 834 9,80 

1951 10886 11008 9234 84,82 1652 15,18 

1/1 /1959 
(anagrafe) 156 55 16586 





J A B. il 

IL • 0 V I • E M,TQ DJJLO fl R A F I C 0 N T . i r » r r n ,, » n „ 

Anno ai 
1°/1 

a 1/2 
anno Nat! Kort! Incr 

Natur 

deiaoc 
l i n i 

grati 

raf ico 
Emi-
grati 

Incr. 
totale 

0 

Natal. 

U O z i 

tortai. 
e n t i 

Incr, 
Naiur. 

G e 
I m i -
grat i 

fi e r i 
E i i -
grat i 

c i 
Incr . 

TOTALE 
1932 8612 8480,5 130 116 14 496 773 - 263 15,33 13,58 1,65 58,48 91,14 - 31,01 
1933 8349 8244 111 79 32 394 636 - 210 13,46 9,58 3,88 47,79 77,15 - 25,48 
193* 8139 8129,5 114 84 30 465 514 - 19 14,02 10,33 3,69 57,19 63,22 - 2,34 
1935 8120 8315 111 8? 29 846 485 • 390 13,35 9,86 3,49 101,74 58,33 • 46,90 
1936 8510 8689 128 85 43 1073 758 • 358 14,73 9,78 4,95 123,49 87,23 • 41,21 
1937 8868 8946 142 123 19 623 486 • 156 15,87 13,75 2,12 69,64 54,32 • 17,44 
1938 9024 92 35 162 105 57 781 426 » 412 17,54 11,37 6.17 84,47 46,13 • 44,61 
1939 9446 9546 150 98 52 608 460 • 200 15,71 10,27 5,45 63,69 48,19 • 20,94 
1940 9646 9833 138 108 30 690 346 » 374 14,03 10,98 3,05 70,17 35,19 • 38,03 

1941 10020 10008,5 116 116 - 398 421 - 23 11,59 11,59 - 39,76 42,06 - 2 ,30 
1942 9997 9958,5 136 139 - 3 255 329 - 77 13,65 13,96 -0 ,31 25,60 33,03 - 7,74 
1943 9920 9997 104 100 4 356 206 » 154 10,40 10 0,40 35,61 20,61 15,40 
1944 10074 10104,5 113 82 31 201 171 « 61 11,18 8,11 3,07 19,89 16,92 6,04 
1945 10135 10135,5 90 113 -23 309 285 • 1 8,88 11,15 -2 ,27 30,48 28,12 0,09 

1946 10136 10166,5 130 113 17 319 275 • 61 12,79 11,11 1,68 31,38 27,05 6,01 

1947 10197 10183 117 88 29 175 232 - 28 11,49 8,64 2,85 17,19 22,78 - 2,74 

1948 10169 10186,5 148 111 37 195 197 » 35 14,52 10,89 3,63 19,13 19,33 3,43 

1949 10204 10290 103 107 -4 371 195 » 172 10 10,39 0,39 36,02 18,93 16,70 

1950 10376 10529 105 95 10 470 174 • 306 9,96 9,02 0,94 44,60 16,51 29,03 

1951 106 82 10803,5 109 120 -11 477 223 o 243 10,08 11,10 -1 ,02 44,12 20,63 22,47 

1952 10925 11266,5 119 94 25 1115 457 o 683 10,56 8,34 2,22 98,90 40,54 60,58 

1953 11608 11776 147 116 31 755 450 • 336 12,48 9,85 2,63 64,10 38,21 28,52 

1954 11944 12142 161 120 41 675 320 « 396 13,25 9,88 3,37 55,55 26,34 32,58 

1955 12340 12674,5 179 142 37 1042 410 , 669 14,11 11,19 2,92 82,11 32,31 52,72 

1956 13009 13317 191 140 51 992 427 • 616 14,33 10,50 3,83 74,40 32,03 46,26 

1957 13625 14186,5 234 144 90 1511 478 •1123 16,49 10,15 6,34 106,51 33,69 79,16 

1958 14748 15201,5 246 142 104 1346 543 • 907 16,18 9,34 6,84 88,54 35,72 59,66 

1959 15655 

278694,5 
(•ssasasses 

3734 2962 772 16938 106 77 7033 13,40 10,63 2,77 60,77 36,36 









J A B. IV 

1 * R E S I D E N M ' N T.SE PER L U O G O „, N A S C I T A 

(da l lo spoglio dì 15644 schede anagrafiche della popolazione residente In Set t l .o al 27.1.1959) 

ab. N° % 
1) Nati In Settfao 

4618 29,52 
2) Nati In a l t r i conuni del la provincia di Torino 3654 23,36 
3) Nati in conuni di a l t r e provincie pieaontesl e del la Val d'Aosta 1562 9,99 
4) Nati In conuni del Veneto 3346 21,39 
5) Nati In conuni di a l t r e regioni d e l l ' I t a l i a Settentrionale 886 5,66 
6) Nati in conuni d e l l ' I t a l i a Centrale 418 2,67 
7) Nati In conuni d e l l ' I t a l i a Meridionale e Insulare 1003 6.41 
8) Nati a l l ' e s t e r o 157 1 . -

T o t a l e 15644 100,00 

2 - N A T I E R E S I D E N T I IN S E T T I M O 

S E C O N D O LA P R O V E N I E N Z A DEL P A D R E 

N. t 

1) F i g l i di padre settinese e proveniente da provincie del la regione 
pienontese e d e l l ' I t a l i a Settentr ionale, escluso i l Veneto 3728 80,73 

2) F i g l i di padre veneto 657 14,22 

3) F i g l i di padre proveniente d a l l ' I t a l i a Centrale, Meridionale, Insulare 233 5,05 

4618 100,00 
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J A B, V I I 

F A M I G L I E R E S I D E N T I COL C A P O F A M I G L I A A D D E T T O AL 

R A M O DELL' A G R I C O L T U R A 

(CENSIMENTO 4.11.1951) 

fan! gl ie 
n. 

Coaponenti 
n. 

N. aedio di compo-
nenti per nucleo faa . 

Indipendenti, conduttori non co l t i va to r i 2 5 2 .5 
Indipendenti, conduttori c o l t i v a t o r i , 

c o l t i v a t o r i in proprio, 
coadiuvanti di indipendenti 179 805 4,5 

Dipendenti, d i r igen t i 1 5 5 . -
Dipendenti, a l t r i 37 159 4 .3 

T o t a l e 219 974 4,45 

TAB. V i l i vedi pag. a l i . 

T A B. IX 

A Z I E N D E A G R I C O L E PER C L A S S I DI A M P I E Z Z A 

(CENSIM. AGR. 19.3.1930) 

f ino a ha 0,25 N. 323 

da ha 0,26 a ha 0,50 N. 120 fino a ha 0,5 n. 443 
X 

53,96 

da ha 0,51 a ha 1 N. 124 

da ha 1,01 a ha 3 N. 100 

da ha 3,01 a ha 5 N. 54 

da ha 5,01 a ha 10 N. 52 

da ha 0,51 a ha 10 n. 330 40,19 

da ha 10,01 a ha 20 N. 23 

da ha 20,01 a ha 50 N. 23 da ha 10,01 a ha 50 n. 46 5,61 

da ha 50,01 a ha 100 N. 2 da ha 50,01 a ha 100 n. 2 0 ,24 

Nunero to ta le aziende N. 821 N. 821 100 
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T A B. V i l i 

S U P E R F I C I E A G R A R I A E F O R E S T A i r 
e P R E S T A L E - S U P E R F I C I E I M P R O D U T T I V A 

I 

1 . SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE ( 1 9 3 0 • 1 9 4 2 ) 

Cai w l m . 1930 ( 1 ) S u p . a c a t a s t o ( 1 9 4 2 ) ( 2 ) 

ha X s u p . t e r r l t . ha * s u p . t e r r ì t . 

S e m i n a t i v i 1153 4 0 , 3 5 1207 ( 3 ) 4 2 , 2 5 

P r a t i p e r m a n e n t i 1156 4 0 , 4 6 1170 ( 4 ) 4 0 , 9 6 

P a s c o l i p e r m a n e n t i 3 0 1 , 0 5 13 0 , 4 5 

B o s c h i 3 0 5 1 0 , 6 7 187 6 , 5 4 

I n c o l t i p r o d u t t i v i 19 0 , 6 6 2 1 0 , 7 3 

S u p . a g r a r i a e f o r e s t a l e 2663 9 3 , 1 9 2S98 9 0 , 9 3 

S u p . i m p r o d u t t i v a 194 6 , 8 1 2 5 9 9 , 0 7 

S u p . t e r r i t o r i a l e 2 8 5 7 100 2 8 5 7 100 

2 . SUPERFIC IE IHFROOUTTIVA ( 2 ) 

P a r t i c e l l e n . S u p . ha * s u p . i m p r o d . 

F a b b r i c a t i r u r a l i 5 2 2 2 6 , 1 1 1 0 , 0 9 

F a b b r i c a t i u r b a n i e da a c c e r t a r e 314 6 2 , 4 2 2 4 , 1 1 

L u o g h i s a c r i 9 1 , 9 4 0 , 7 6 

S t r a d e e a u t o s t r a d e 108 4 5 , 3 8 1 7 , 5 3 

F e r r o v i a e t r a m v l a 25 1 7 , 4 0 6 , 7 2 

Acque 7 0 9 1 , 8 5 3 5 , 4 7 

S t a g n i 8 3 , 6 4 1 , 4 0 

A l t r i 134 1 0 , 1 6 3 , 9 2 

T o t a l e 259 100 

( 1 ) - C e n s i m e n t o a g r a r i o d e l 1 9 . 3 . 1 9 3 0 
( 2 ) - C a t a s t o a g r a r i o , a g g i o r n a m e n t o d e l 1942 

( 3 ) - D i c u i 9 8 6 , 8 4 h a , p a r i a l l ' 8 1 , 7 6 * d e l l a s u p . a s e m i n a t i v o , e r a n o i r r i g u i . 

« ) - D i c u i 1 1 2 3 , 8 6 h a , p a r i a l 9 6 , 0 6 * d e l l a s u p . a p r a t o , a r a n o i r r i g u i . 
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T A B . X 

D I S T R I B U Z I O N E D E L L A P R O P P I C T . . 
L A P R ° P R ' E T A ' l F 0 N D I A R I A ( I N E A , 1 9 4 7 ) 

C l a s s i d ì a m p i e z z a 

f i n o a ha 0 , 5 0 

P ropr 
N . 

i e t i 
* Supe 

ha 
r f i c i e 

* e s t e n s , 
media h a . 

p r o p r i e t à f o n d i a r i a per g r u p p i 

d i c l a s s i d i a m p i e z z a 

C l a s s i d ì a m p i e z z a 

f i n o a ha 0 , 5 0 1201 6 1 , 3 4 253 9 , 4 7 0 , 2 1 f i n o a ha 0 , 5 0 n . 1 2 0 1 

da ha 0 , 5 1 a h a 2 

da ha 2 , 0 1 a ha 5 

da ha 5 , 0 1 a ha 10 

5 6 2 

107 

3 6 

2 8 , 7 0 

5 , 4 6 

1 , 8 4 

5 4 5 

3 1 4 

249 

2 0 , 3 7 

1 1 , 7 4 

9 , 3 1 

0 , 9 7 

2 , 9 3 

6 , 9 2 da ha 0 , 5 1 a ha 10 n . 7 0 5 

da ha 1 0 , 0 1 a ha 2 5 

da ha 2 5 , 0 1 a ha 5 0 

34 

14 

1 , 7 4 

0 , 7 2 

5 2 4 

4 7 6 

1 9 , 5 4 

1 7 , 7 9 

1 5 , 4 1 

3 4 , . da ha 1 0 , 0 1 a ha 5 0 n . 4 8 
i 

da ha 5 0 , 0 1 a ha 1 0 0 

da ha 10Q 0 1 a ha 2 0 0 

3 

1 

0 , 1 5 

0 , 0 5 

2 0 5 

109 

7 , 6 6 

4 , 0 7 

6 6 , 3 3 

1 0 9 , - o l t r e 5 0 , 0 1 ha n . 4 

T o t a l e 1958 1 0 0 , - 2 6 7 5 1 0 0 , - n . 1 9 5 8 

T A B. XI 
I 

P A T R I M O N I O Z O O T E C N I C O 

C e n s i m . 1 9 , 3 . 1 9 3 0 1 9 5 1 ( 1 ) 1 9 5 8 ( 1 ) 

C a p i b o v i n i n . 1 9 1 1 2 3 0 7 2 2 5 0 

C a p i e q u i n i n . 5 3 5 2 6 9 2 2 4 

C a p i o v i n i e c a p r i n i n . 7 1 63 4 

C a p i s u i n i n . 224 141 1 1 7 

( 1 ) - D a t i d e s u n t i d a i r u o l i d e l l ' i m p o s t a comuna le s u l b e s t i a m e . 





T A B. Xli 

A G R I C O L T U R A - ALCUNI iNnir.l cinmrirAjiy) 

1) 
Popolaz. agricola 

Tot. popolaz, residente 
ab. 974 
ab. 10 886 

8,95 ®/o ( a . 1951) 

2) 
Fan, con capo faa, add. aoric. 

Totale faa. 
f a '« 2 1 9 - • 6,18 •/, 
faa. 3542 

( a . 1951) 

3) 
Sup. aqr. e forestale 

Pop. agricola . 2f67 ha/ab> ab. 974 ( a . 1951) 

4) 
Sup. agr. f o r e s t . - Sud, boschi . ha 2411 

Addetti agr icol tura add. 478 
5,04 ha /add. ( a . 1951) 

5) 
Sup. aor . f o r e s t . - Sud, boschi _ ha 2411 

Faa. con capo faa, add. agric. faa. 219 
11,01 ha/faa. ( a . 1951) 

6 ) capi bovini 0 / o . n, 2250 . 86,60 capi bovini/100 ha 
Sup. agr . forest ha 2598 

( a . 1956) 

7) 
n. t r a t t o r i 

Sup. agr. forest , 
%o 6 7 • 25,7 t r a t t o r i / o / 0 0 ha ( a . 1957) 

ha 2598 
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T A B . X I I I 

C E N S I M E N T I I N D U S T R I A L I D E L 1 9 1 y 1 9 2 7 e 1 9 5 1 

1 9 1 1 1 9 2 7 1 9 5 1 

N° 

imprese 

c e n s I t e 

N° 
persone 
o c c u p a t e 

HP 
N° 

E s e r c i z i 
N® 

A d d e t t i 

N® 
u n i t à 
l o c a l i 

N® 
A d d e t t i 

HP 

I n d . A l i m e n t a r i e a f f i n i 
8 96 53 

20 149 8 2 1 3 9 4 

Legno 28 7 9 26 138 883 

Tess i I i 2 160 11 7 9 6 0 

V e s t i a r i o , A b b i g l i a 
3 245 -

mento , A r r e d a m e n t o 229 5 6 3 3 8 97 8 1 

Pe l I ì e c u o i o 10 147 5 7 5 

C h i m i c h e e a f f i n i 2 143 123 15 3 9 5 10 1003 4 7 4 1 

Gomma e l a s t i c a 1 1 -

P o i i g r a f T c h e ed 
e d l t o r i a l i 3 4 1 2 1 

F o t o , f o n o , 
c i n e m a t o g r a f i c h e 1 1 -

M e t a l l u r g i c h e 3 5 9 8 7 1 7 4 

M e c c a n i c h e 22 259 42 3 7 4 6 5 7 

T r a s f o r m a z i o n e m i -

n e r a i ì non m e t a l l . 
5 226 

7 3 9 1 1 5 

C o s t r u z i o n i 12 85 16 174 11 

E n e r g i a e l e t t r i c a . 
g a s , acqua 1 1 

M a n i f a t t u r i e r e v a r i e 6 6 3 3 235 256 

T o t a l i 18 7 1 0 176 355 1887 196 2731 1 4 2 6 8 





T * B. XIV 

L E A B ' T A Z 1 0 N I AL C E N S I B E N T O DEL 4/11/1951 

N° N« 
abitazioni stanze ab i tant i 

ABITAZIONI OCCUPATE : 

In proprietà e usufrutto 899 3322 2852 
In a f f i t t o 2257 5417 7280 

Con a l t r i t i t o l i di godimento 210 572 633 

T o t a l e 3366 9311 10765 

ABITAZIONI NON OCCUPATE : 

In proprietà e usufrutto 28 89 -

In a f f i t t o 47 85 -

Con a l t r i t i t o l i di godimento 8 16 -

T o t a l e 83 190 -

3) ALTRI ALLOGGI OCCUPATI (baracche) 36 99 

t abitazioni nel complesso 

n. 
Settimo Torino 

Provincia 
escluso 

Torino 

ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE. PER SERVIZIO 
INSTALLATO 

A) Totale abi taz ioni e a l t r i alloggi 3485 

B) Abitazioni forn i te d i : cucina 3394 97 96,5 97,9 

acqua potabile di acquedotto - - 96,1 49,4 

di pozzo 3420 97,8 1,2 44,6 

l a t r ina interna 506 14,5 52,9 14 

la t r ina esterna 2914 83,6 W , 1 79,4 

bagno 189 5.4 23,2 A, 4 

impianto di l l luminaz. e l e t t r i c a 3301 94,4 96,5 84,9 

C) Abitazioni sforni te d i : 

acqua potabile e l a t r ina 6 

qualsiasi servizio 1 

/ 
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S C H E M A DELL" ABITATO DI S E T T I M O N E L M E D I O EVO 

Pori» di l«v«nl> 

Fbrfe di ponente 
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FASI DELLO SVILUPPO STORICO DI SETTIMO Tse 
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POPOLAZIONE ACCENTRATA E SPARSA 

10000 VALORI A S S O L U T I 

5 0 0 0 

1881 1 9 0 1 1 9 1 1 1 9 2 1 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 5 1 

100 

9 0 

t 
t 

V A L O R I P E R C E N T U A L I 

1881 1 9 0 1 1 9 1 1 1 9 2 1 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 5 1 
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VARIAZIONI ANNUE DELLA POPOLAZIONE PER MILLE 

ABITANTI RESIDENTI DALL ' 1 - 1 - 1 9 3 2 A L L ' 1 - 1 - 1 9 5 9 
l / t 
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MOVIMENTO DEMOGRAFICO : QUOZIENTI GENERICI 
D A L 1 9 3 2 A L 1 9 5 8 

quozienhe immigrazione 

quozienhe emigrazione 

quozienhe nahaliha" 

quozienhe morhaliha* 
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RESIDENTI IN SETTIMO T/se PER LUOGO DI NASCITA 





POPOLAZIONE RESIDENTE AL 4 - 1 1 - 1 9 5 1 
PER CLASSI DI ETÀ" 

Provincia 
M + F 

2 0 0 ab!hanf-i 

M 

DI 

T o r i n o C i U a ' 

Sehhimo 

6 5 
60 
55 

4 5 

35 
2 5 21 1S ft 
6 
0 

M + F 

65 
60 
5 5 
4 5 
3 5 
2 5 2-1 48 14 
IO 

M + F 

6 5 
éo 
55 

45 

3 5 
2 5 21 18 14 
IO 
6 0 

S E T T I M O 

( V A L O R I A S S O L U T I ) 

RAFFRONTO DEI VALORI P E R C E N T U A L I 
TRA S E T T I M O , TORINO: C I T T A ' E 
P R O V I N C I A 

1 1 
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POPOLAZIONE ATTIVA NEL 1936 E NEL 1951 

12 

f 1 ^ J _ r = m m | - L 

pop. ahHva 

pop. non ahi: 

r- 4 0 0 0 

POPOLAZIONE PER RAMO DI ATTI VITA" ECONOMICA 
V A L O R I A S S O L U T I V A L O R I P E R C E N T U A L I 

_ 3 0 0 0 

- 2 0 0 0 

- 1 0 0 0 

•vvX vjvv urli 
1 9 3 6 1951 1 9 3 6 1951 1 9 3 6 1951 1936 1951 
agricolhura industr ia commerc io a l l r e ahhiviha' 

e serv iz i 

v . , 

3 0 i-

20 

10 
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% 

1936 1951 1 9 3 6 1951 1936 1951 1 9 3 6 1951 
agricolhura industria commercio a l t r e ahHviha* 

e serv iz i 
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I N D U S T R I A E A R T I 6 I A N A T O 

S i t u a z i o n e a i r 1 - 1 - 1 9 5 9 
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C.na det Muletto 

l ^ r e e o c c u p a t e d a l l e i n d u s t r 

a r e e di r i s e r v a d e l l e - i n d u i t r i e 

i n d u s t r i e del legno 

ustr ie t ess i l i 

c h i m i c h e 

i n d u s t r i e m e t a l m e c c a i 

J ' "--O 
i ndus t r i e de l la gomm 

i i>dustr ie e d i l i z i e 

s i l o s g r a n a r i 

art igiani di s e r v i z i o 

a r t i g i a n i di p r o d u z i o n e 



ADDETTI ALE INDUSTRIA NEL 1927 E NEL 1951 

1 9 2 7 

A l imentar i e a f f in i 

Legno 

Tessi l i 
V e s t i a r i o 
Abbigliamen! 
Arredamento 
Pell i e cuoio 

Chimiche e af f in i 

M e t a l l u r g i c h e 

Meccan iche 

T ras fo rmaz ion i mineral i 
n o n metal l iche 

C o s t r u z i o n i 

M a n i f a t t u r i e r e var ie 

e s e r c i z i 
3 5 5 

1 9 2 7 

a d d e t t i 1 8 8 7 

1 9 5 1 

unita* local i 
1 9 6 

a d d e t t i 2 7 3 1 
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DI SETTIMO T 
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P R I M A N E C E S S I T A " 
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C.n« S. Giorgio 

CITTA DI SETTIMO T 

p l a n i m e t r i a 

NEGOZI DI SECONDA NECESSITA"1 





CITTA' DI SETTIMO T 
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S V I L U P P O E D I L I Z I O 

D e d o t t o d a l l e l icenze e d i l i z i e concesse dal Comune 





VANI E A P P A R T A M E N T I P E R I QU, 
E ' S T A T A R I L A S C I A T A L I C E N 
D I C O S T R U Z I O N E DALL' H - 5 1 A L 6 

vani u t i l i 
van i a c c e s s o r i 
vani negozi 
a l t r i vani 
a p p a r t a m e n t i 
vani u t i l i d e l l ' e d i l i z i a 
sovvenz ionata e a cura 
de I I ' i n d u s t r i a 



L I C E N Z E DI COSTRUZIONE ESAMINATE 
TOTALE CASE E CASE UNIFAMILIARI 

PERIODO 1-1-1951 - V1-1958 

l i cenze e d i l i z i e 
case c o s t r u i t e ne l complesso 
case u n i t a m i l i a r i 

TOTALE VANI E VANI EDIL IZ IA 
S O V V E N Z I O N A T A 0 E S E G U I T A 
A CURA DELLE INDUSTRIE LOCALI 

PERIODO 1-1-1951 - VI -1958 

,ut-i l i 
t o t a l e vani j a « e s s o r i 

negozi 
' a l t r i vani 

vani e d i l i z i a s o v v e n z i o n a t a e 
a cura d e l l ' i n d u s t r i a 

18 bis 
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CITTA DI SETTIMO T 

p l a n i m e t r i a 

F A B B R I C A T I I N D U S T R I A L I 

C o s t r u i t i o in c o s t r u z i o n e da l 1 9 5 1 a | gennaio 1 9 5 9 
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A T T R E Z Z A T U R E 

200 300 

E 01 

SETTIMO T 

p l a n i m e t r i a 

P U B B L I C H E P U B B L I C A 



B ordir 

mu ni cip iò 

m a t t a t o i 
nei d » no. 

a t t r e z z a t u r e s p o m v banca 

campi da gioco scuo la e l e m e n t a r i 

c inematogra fo scuola / professionale 

capo l inea a u t o p u l l m a n 

r i m e s s e t r a s p o r t i pubbl ic i carabinier 
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A L L I E V I I S C R I T T I N E L L E S C U O L E D I VARIO G R A D O 
DI S E T T I M O T.se N E L L ' A N N O SCOLASTICO 1 9 5 7 - 1 9 5 8 
D I V I S I P E R Z O N E D I P R O V E N I E N Z A 

/ y 
*• J T C."" Bettola, / ' 
* \ 

f • C.1"' Caccia. 1 

A l l i e v i d e l l e casc ine che f r e q u e n t a n o ^ 
le s c u o l e d e l Centro 



^ H ) S c u o l a e l e m e n t a r e 

^ ^ S c u o l e s e c o n d a r i e ( M e d i a - A v v . t o prof , le - C o m m . l e ) 

I s c r i t t i a l l e s c u o l e e l e m e n t a r i 

I s c r i t t i a l l a s c u o l a d i Avv.to p ro f . l e 
e a l l a s c u o l a C o m m . l e 

I s c r i t t i a l l a scuo la M e d i a 
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I L T E R R I T O R I O C O M U N A L E D I S E T T I M O T . s e 
E LA R E T E D E L L E P R I N C I P A L I V I E D I C O M U N I C A Z I O N E 

Scala 1 : 1 0 0 . 0 0 0 

Cent r i a b i t a t i 

| f e r r o v i e 

Autostrade es is ten t i e in 
c o s t r u z i o n e 
Grandi s t r a d e in p r o g e t t o 

S t r a d e s t a t a l i 

S t r a d e p r o v i n c i a l i 

S t rade comynaj i in m a n u t e n = 
z ione provincia le 

S t r a d e comunal i 

T e r r i t o r i o comunale di Settimo 

Storione fei-tatlucva 

$ Industr ia 
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R.ne M u l i n o Nuovo 
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Ĵ jv^ "1'.'/ M v «I * .* / 
I./ /„', /«'»'•• *••'«*/ 

Strade pubbliche Cshaf-ali, provincia l i , 
comunali ) asralhaf-e 

Strade pubbliche non asfalt-ahe 

S t rade p r iva te 
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CITTA' DI SETTIMO T 

p l a n i m e t r i a 
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