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Le grandi questioni 
della societa italiana 

L' University 
che scoppia 

(e le proposte 
dei comunisti) 

Una iettera del prof. Montalenti, Preside della 
Facotta di Scienze matematichc, f»iche e na
tural! dell'Ateneo di Roma, e la risposta del 

compafne Giovanni Berlinguer 

Signer Direttore, 
leggo sull'D'mta del 27 

•ettembre l'articolo < 11 PCI 
per l'Universita », in cui si 
riporta Jl progetto di legge 
presentato al Senato dal 
PCI. L'articolo I di tale pro
getto prcvede che siano 
ammessi all'Universita, a 
partire dall'anno accademi-
co 1969-"70 coloro che han-
no conseguito il diploma o 
la licenza di un Istituto di 
istruzione secondaria di du-
rata quinquennale, nonche 
chiunque abbia compiuto il 
ventunesimo anno di eta, 
previa valutazione dei tito* 
li eventualmente presentati 
o delle prove di esame al-
le quali il candidato potra 
essere sottoposto. 

Sulla sostanza del prowe-
dimento, si pud essere d'ac-
cordo, oppure no, a secon-
da della definirione che si 
vuol dare dei compiti del-
l'insegnamento universita-
rio. II discorso sarebbe lun-
go, ma forse non sarebbe 
difficile trovare un accordo. 

Ma il principio al quale 
nessuna persona di buon 
aenso, che conosca i gravis-
simi problemi che travaglia-
no la nostra universita, pud 
aderire e quello di propor-
re riforme anche logiche, 
assennate, diciamo pure ne-
cessarie, prima di avere 
proweduto ad assicurare le 
condizioni indispensabili per-
che esse possano realizzar-
si, non dico nel migliore 
del modi, ma in modo ap-
pena deeente. 

L'ammissione nellUniver-
sita dei tecnici, dei periti, 
ecc. prima con un esame, 
poi. dopo pochi anni, senza 
neppure questo controllo, 
ha provocato un ulteriore 
aumento della popolazione 
scolastica, gia di per se in 
continuo, impressionante ac-

erescimcnto. Di questo non 
si e tenuto conto quando 
si e varata la legge, sicche 
la Universita, sfiancata, sfi-
brata, ha dovuto accoglie-
re ancora nelle sue struttu-
re insufficient e logore, 
altre migliaia di studenti. 

Ora si continua per que
sta via. E' assurdo. Se si 
vuole impost are seriamente 
il problema, e non indulge-
re a soluzioni improvvisate, 
se si vuole realmente sal-
vare l'Universita, e non por-
tarla alia paralisi e alia di-
struzione, bisogna operare 
diversamente. Bisogna ren
ders! conto delle mutate ca-
ratteristiche che lo svilup-
po sociale oggi impone alia 
Universita, e prowedere a 
queste esigenze (prima di 
tutto a quelle fisiche, di 
spazio, e poi a quelle di 
struttura), e poi immettere 
nuove categorie di studenti. 

L'Universita di Roma ha 
oggi piu di 70.000 studenti, 
e, nell'anno prossimo, sa-
ranno forse novanta, o cen-
tomila. E* largamente sor-
passato il limite di rottura: 
e la follia. Ma a cid non si 
rimedia aggiungendo altre 
follie, 

Quello che si deve fare 
(anche se orraai, e assai 
tardi per intervenire) e 
preparare al piu presto le 
strutture adeguate a soste-
nere il peso di una cosl 
grande massa studentesca, 
e poi fare entrare gli stu
denti. Altrimenti si perpe-
tua la beffa e il danno, cioe 
la truffa che oggi l'Univer
sita compie alia societa. 

Con cordiali saluti. 
Prof. G. MONTALENTI 
Preside della Facolta 
di Scienze matemati
che, fisiche e natu-
rali dell* Universita 

di Roma 

Caro Direttore, 
U prof. Montalenti, oltre 

ad essere valente scienzia-
to, amministra una Facolta 
universitaria. La sua preoc-
cupazione di vederla esplo-
dere per carenza di aule e 
di laboratori (la Facolta ha 
coraggiosamente annunciatp 
che quest'anno non riapri-
Ta i corsi, se non vi saranno 
provvedimenti d'urgenza) lo 
induce a chiedere che venga 
perpetuata un'ingiustizia, fin-
chi lo Stato non abbia crea-
to le nuove sedi e modifi-
cato le strutture dell'Univer-
sita. 

II PCI in verita ha pre-
sentato prima una proposta 
organica per la riforma unt-
versitaria e poi, visto che 
per colpa del governo non 
si e andati avanti in questa 
direzione, alcuni prouredi-
menti di carattere urgente. 
Vi sono infatti diecine di 
migliaia di diplomati degli 
Jstituti tecnici e delle scuole 
magistrali, ed altri giovani 
non diplomati ma pienamen-

II « Concorde* 
oltre 

il moro 
del suono 

(1150km.all'ora) 

TOLOSA. 1. 
II c Concorde 001 >. prototipo 

dell'aereo supersomco prodot-
to in collatorszione da Inghil-
terra e Francia ha superato 
oggi per la prima volta il muro 
del suono. 

L'annuncio e stato dato dalla 
Sud-Aviation, la societa proget-
tatrice e costruttrice del gigan-
teaco supersomco per la parte 
francese. 

La barriera del suono * stata 
•uperata alle 11.29 di oggi men-
tre 1'aareo volava a 120 chilo-
metn a nord di TokMa. Dopo 
aver infranto la barriera del 
suono il c jet » ha raggiunto la 
velocita di Mac 1.06, pari a cir
ca 1150 chikmetri oraxi. 

Non si e sentito i' classico 
boato che segna il ^ujeramento 
del « muro del mot. •. E' stato 
spieoato che il boato si ottiene 
solo superando la barriera del 
suono in picchiata. mentre il 
« Concorde > ha raggJunto la ve
locita. richiesta volando in linea. 

Emno ai comandi Jean Pinet, 
prima puota della direzione col-
laudi In volo «d Anare Turcet 
direttore del collaudi in volo 
Mto fxalAviatkA. 

te meritevoli di accedere al-
l'Universita, che quest'anno 
non potranno iscriversi alle 
Facolta per cui hanno in-
clinazione, se entro ottobre 
non verra cambiata la legge. 

La posizione del PCI non 
pud essere quella di frena-
re la domanda di istruzione 
finche il governo (da venti 
anni inadempiente) non ab
bia costruito altre scuole o 
finchi le Universita (che 
hanno consentito ovunque ai 
direttori delle cliniche, per 
esempio, di trasformare aule 
e laboratori in redditizie 
c camcre a pagamento > per 
degentt di lusso) non tro-
vino un nuovo < spazio vi-
tale >. 

Noi partiamo da un'esi-
genza di cla&se, dot dalla 
volonta dei lavoratori di 
spezzare ogni barriera che 
ostacoli il diritto alio stu
dio, e d<? un'esigenza nazto-
nale, cioe dalla coscienza che 
lo sviluppo dell'istruzione 
e della ricerca scientifica e 
oggi, fra tutti gli investi-
menti, il pin redditizio per 
I'avvenire del paese. 

Comprendiamo la preoc-
cupazione del prof. Monta
lenti, in quanto la spinta 
alVingresso nell'Universita 
corre il rischio di renderne 
evidente (non direi di pro-
vocarne) la paralisi o la de-
qualificazione. Ma si pud 
chiedere, per esempio, alle 
famiglie povere del Sud di 
non avere piu figli nell'at-
tesa che sia scomparsa la 
disoccupazione? Si pud chie
dere alle famiglie romane di 
non mandare i figli alle ele-
wtenfari percW il Comune 
non ha costruito le mille 
aule necessarie? Pud darsi 
che le nascite vadano con-
trollate, o che I'afflusso a 
scuola vada programmato, 
ma cid non pud avvenire 
attraverso gli attuali mec-
canismi * spontanei» (ba-
sati cioe sulla gerarchia so
ciale esistente), in base ai 
quali la mortalita infantile 
dei poveri e cinque volte piu 
alta di quella dei privile-
giati, e la percentuale dei 
figli di operas che arrivano 
all'Universitd e quasi nulla. 

Comprendiamo la necessi
ty che insieme alia lotta per 
il diritto alio studio si con-
duca un'azione per rinnova-
re gli ordinamenti, modifi-
care i proorammt ed amplta-
re le strutture edilizie del-
I'Unieersita. Non vi pud es
sere perd un prima ed un 
poi. Anzi, e proprio Vafflus-
so di forte tociali nuove che 
pud saivare * trasformare, 
eon la coUabomtione di una 
parte dei docentL ll/nfotr-
sita italiana. 

GIOVANNI BERUNGUSR 

Inchiesta nei diversi paesi d'Europa su un problema scottante per I9 Italia 

Casa e fitti in Jugoslavia 
I prezii delle obitozioni non sono pit) « politic! >», e subiscono le voriazioni del mercato sulla base della legge della domanda e dell'of-

ferta - Malgrado questo, perb, non rappresentano mai, nelle punte piu elevate, quote superior! al died per cento dello stipendio - Come 

Belgrado e le altre grandi citta affrontano le questioni poste dall'aumento degli abitanti - Una inlziativa dei sindacati della capitale 

Baionette contro i pacifisti 

Con una aelva di baionette, I soldati 
della Guardia Nazionalt del Wisconsin 
tentano di arrestare la < marcia della 
pace * di settemila giovani americani 
prima che essa giunga dinanzi al Cam-
pidoglio di Madison, la capitale dello 
stato. E' rlconoscibile nel gruppatto dl 
testa dei maniftttantl, II reverendo Ja

mes Groppi, organizzatore della marcia 
e infaticabilt leader dl manifestazioni 
per i diritti civill • per la pace nel 
Vietnam. La marcia della pace ha at-
traversato I'lntero Wisconsin con I car-
telll contro la guerra nel Vietnam; I 
soldati sono Intervenuti per impedlre 
che una delegazione di giovani parte-

cipantl alia marcia il recasse a por-
tare una petizione al governatore, 

Padre Groppi e stato arrestato nella 
cappella cattolica dell'Universita del 
Wisconsin dove aveva cercato rjfugio 
dopo che, a segtiito della manifesta-
zione, e stato emanato un ordine di 
arretto contro di lui. 

Dtl awstre corrispoidente 
BELGR.\DO. ottobre 

* Noi voghamo che 1'arTit-
to rappresenti il reale rim-
borso delle spese che si sono 
alTrontate per la costruzione 
della casa e per il suo man-
tenimento >. Questo e il prin
cipio generale. ci dice il com-
pagno Bosko Popovic del Con-
siglio econonuco federale ser-
bo, che sta alia base della re-
golamentazione degli affitti e 
degli acquisti delle case per 
lavoratori. 

In un paese come la Jugo
slavia, con una particolare 
esperienza socialista che si 
esprime attraverso il princi
pio della autogestione e con 
l'introduzione della legge del
la domanda e deH'offerta. af-
frontaxe il problema della ca
sa. dellaffitto. del suo rap-
porto con il salario. risulta in 
parte complesso e in diretta 
relazione alia comprensione e 
alia conoscenza del processo 
di profondo decentramento 
che caratterizza la sua strut
tura economica e politica. 

Per questo e doveroso pre-
mettere che in base all'ultima 
riforma economica una gros-
sa aliquota del reddito di cia-
scuna azienda (circa il 60^) 
viene gestito direttamente dai 
lavoratori i quali lo destina-
no come meglio ritengono: al-
I"aumento dei salari, all'am 
modernamento degli impianti. 
dei servizi, alia costruzione di 
appartamenti. al fondo pen-
sioni. 

In questo quadro agli enti 
locali. alle repubbliche e al 
centro federale. cui va il re-
stante 40%. rimangono compiti 
di orientamento generale. di 
controllo. e di s'.imolo e coor-
dinamento delle diverse ini-
ziative intraprese dai Consi
gn operai delle diverse azien-
de ed organizzazioni. Quindi 
anche il problema degli al-
loggi e regolato dai singoli 
consigli di gestione. i quali 
per leggo trattengono il 4% 
dei salari del singolo lavo-
ratore per desfinarlo alia co
struzione di abitazioni. e per 
la formazione di un Fondo 
crediti straordinari per I'ac-
quisto delle abitazioni da par
te dei propri dipendenti. 

Le varie categorie di lavo
ratori Jugoslav! possono dive-
nire proprietari di un appar-
tamento in van modi: attra
verso l'acquisto personate e 
diretto; con l'utilizzazione del 
Fondo speciale della fabbrica. 
ufficio. azienda dalle quali di-
pendono, cui si aggiunge quel- 1 

lo comunale; con rutilizzazio-
ne dei crediti straordinari con-
ccssi per meta dalla fabbrica 
e per l'altra meta dalla banca. 
cui possono aggiungersi quo 
te personal!. In questo modo 
dc< 130 000 appartamenti che 
\engono ogni anno costruiti 
in Jugoslavia, almeno il 60 per 
cento sorge per lo sforzo in-
dividuale. sorretto dalle va
rie forme di credito cui ab-
biamo accennato. 

Come ci conferma il com-
pagno Popovic. la societa ju-
goslava nel suo complesso — 
anche se secondo quel che af-
fermano alcuni esperti e diri-
genti politici . non da tutto 
quel che dovrebbe alio svilup
po dell'abitazione — dedica 
pero il sei per cento del suo 
reddito nazionale alia soluzio-
ne di questo problema. il che 
rappresenta — a parere de
gli economisti di questo pae
se — «il massimo possibile. 
se si vuole mantenere un equi-
librio tra lo sviluppo sociale 
e quello econorr.ico». H rit-
mo con cui si costruisce. te
nuto conto del livello di svi
luppo generale del paese. e 
abbastanza alto. 6.5 abitazioni 
per mille abitanti ogni anno, 
per un totale di circa 130.100 
appartamenti. 

In conseguenza della rifor
ma economica. anche la po
litica della casa si e in parte 
modificata e ha avuto nuovi 
impulsi. In questo quadro il 
concetto che si sta afferman-
do e che Taffitto deve coprire 
solo le spese reali di manu-
tenzione e vli eosto dell'intera 
costruzione. nonche il tasso 
di interesse e di ammorta; 
mento del credito in caso di 
acquisto. U rapporto tra af-
fltto e salario medio di un la-
voratore dell'industria. secon
do i dati uffieiali, e stato ne-
gli ultimi tre anni: 

Per una famiglia di tre 
membri: 4,5% ( 1966). 
4,8% (1967), 5,4 per 
cento (1968). 

Per una famiglia di 
quattro membri: 4,2% 
(1966), 4,4% (1967), 
5,27. (1968). 

Questi dati riguardano solo 
I'affitto e possono in parte 
mutare. ma di poco. se vi si 
aggiungono le spese accesso-
rie. quali l'acqua. la luce ed 
altri servizi. 

E* anche vero che, come 
fanno rilevare soprattutto i 
sindacalisti. questa media au-
menta relativamente nelle 

CARICATURALE ATTACCO SULLA RIVISTA «OKTJABR» 

UNO STRAN0 VIAGGI0 IN ITALIA 
TJno scritto contenente attac-

chi volgari ai comunisti Ita
lian! e apparso nella rivista 
moscovita Oktjabr sotto la fir-
ma di Vsevolod Kocetov, che 
fe anche direttore della rivi-
sta. II titolo dell'opera, che 
viene definita « romanzo » e: 
«Ma che vuoi?». II numero 
di settembre della rivista ne 
pubblica la prima puntata. 
Kocetov e nell'URSS persona 
di una certa notorieta. I 
suoi scritti hanno sempre 
avuto ambizloni politiche. Uno 
dei suoi personaggi piii «po-
sitivi * si distingueva per 
non volere togliere 11 ritrat-
to dl Stalin dal suo studio. 

L'azione del nuovo « roman
zo* si svolge in gran parte 
in Italia e, precisamente, a 
Torino o nella plccola locali-
tk ligure di Varigotti. I per
sonaggi sono « a chiave », pol-
che spesso pretendono dl 
adombrare figure effettiva-
mente esistenti nella realtk. 

Ecco un esempio di giudizio 
sul Partito comunista italia-
no, che Kocetov mette in boc-
ca a un presunto operaio to-
rinese: « Fra di noi e'e di tut-
to. Ci sono i veri comunisti 
e ci sono gli intrusl nel par
tito. Alcuni di questi intrusl 
hanno le loro particolarl con-
cezlonl. Essi non sanno fare 
altro che criticare vol, sovie-
tici. E' gente che non ha mai 
avuto 11 potere fra le mani, 
non ha mai portato la re-
sponsabilita del paese, del suo 
destino, non sa che cosa que
sto significa. Farebbero me
glio a star zitti. Invece gra-
cidano con le loro voci strl-
dule. Sono estranei tra noi, 
sappiatelo! Prima o poi, quan
do le cose si faranno dlfficlll, 
ci lasceranno. Altrimenti, pri
ma o poi, 11 butteremo fuo-
ri noi a. 

Ad un altro peraonagglo, pu
re operaio, Kocetov & pro-
nundare f rati ancora pia du
ra: «Chi oggi crltica lTJniooa 
SoviaUca non a un oomunl-
atal.„ La Ruaala k la patrla 
dal cotnuniamo. K4 • un por-
co «U al AMtta a aoalokra 

con i suoi zoccoll contro la 
propria madre ». A chi gli ta 
osservare che forse sarebbe 
meglio parlare di «asini», 
quello ribatte che no, la de-
flnizione adatta e quella di 
« porco », cjoe « del piu soz-
zo degli animali, capace di 
divorare i propri figli pur sa-
pendo che sono l propri figli». 

Sempre a proposito di alcu
ni comunisti, un altro perso-
naggio parla dl «quel marxi-
sti che chissa perche riten
gono utile chiamarsi manusti, 
ma che hanno il loro ideale 
nel regime paxlamentare: es
si sognano di venire elettl al 
parlamento, di godere dei pri-
vilegi dei deputati, di pronun-
ciare discorsi di opposizione, 
ma piuttosto moderatl, di oc-
cupare belle cariche redditi
zie e di mettere da parte un 
po' per volta un piccolo ca
pitale ». 

Per giustificare la sua test 
sui comunisti «buoni» e su 
quelli « cattivi », Kocetov pre-
senta un personaggio tale 
Benito spada, cui presta mol-
ti tratti fisici e biografici di 
un comunista realmente esi
stente a Torino e noto come 
profondo conoscitore della 
letteratura russa. A tale per-
sonaggio, comunista anche nel 
libro, egli fa esprimere ogni 
aorta di aberrant! giudizl. Ad 
esempio, egli non nolo sostie-
ne che la rivoluzione del feb-
braio '17 fu la vara rivolu
zione russa e che non ci sa
rebbe voluta quindi la rivo
luzione d'ottobre. ma parla 
dello stesso Mussolini come 
potrebbe farlo un nostalgico 
del MSI: « ...Era una persona-
lita eccezionale, forte, che tra-
sformb l'ltalia vlnta, lacera-
ta dalla prima guerra mondia-
le... traacinb 11 popolo diatro 

i- dl aeY Va aggiunto che e pro* 
prio a questo comunista — a 
aolo a lui — che Kocetov 
mette In bocca la aeguenta 
fraae, pronunciata In un dialo-
go oon la moglla aovtattca: 
«Non ai puo non vedara la 
diffaranaa fra la noatra atra-

1 4a, Vol alata 

via. Noi ne abbiamo scelta 
un'ahra, piu adatta per un 
paese come l'ltalia ». 

Naturalmente, la moglie so-
vietica del comunista italiano 
resta sconvolta nel trovare si-
mih personaggi «nell'eroico 
Partito comunista italiano, 
partito di eombattenti antifa
scist!, partito dei compagni 
Gramsf i e Toghatti». Buona 
parte delle scene che si svol-
gono in Italia hanno per og-
getto appunto le lunghe di
scussion i che si svolgono fra 
questo presunto comunista e 
la moglie sovietlca, a propo
sito di mille temi, che vanno 
dalla letteratura russa a Troz-
ki: le dispute culminano in 
un conflitto fra i due a base 
di scene violente. 

Kocetov rivela nel suo scrit
to una assai povera conoscen
za delle cose itaiiane. Ad uno 
dei personaggi che attaccano 
i comunisti « intrusi », egli fa 
pronunciare il seguente giudi
zio a proposito della situazio-
ne politica nel paese «...Ab
biamo sempre al potere que
sto famigerato centro-sinistra. 
Sarebbe meglio se ci fossero 
apertamente 1 destri, cosl ci 
batteremmo contro di loro! 
Meglio ancora se dessero 11 
potere a noi, cosl stabillrem-
mo 11 nostro sistema!». Sam-
pi ice, no? 

Tra uno scrittore sovietico 
e un operaio italiano egli fa 
svolgere 11 seguente dialogo: 
• Perche vol dite "compagni", 
invece di usare "camerata" 
che corrisponde a tovarisc? », 
(i Perche la parola "camerata" 
e stata insozzata dai fascist i. 
Essi l'usavano tra loro. "Com-
pagno" e la nostra parola, cha 
significa tovarisc per ogni co
munista ». Evidentemente Ko
cetov ignore cha la parola 
« oompagno a aalstava nel mo-
vlmanto aodaUata • operaio 
italiano daoanni prima cha 1 
faadatl uaaaaaro il loro iotd*-
taaco a grotUaco « oamarata », 
parola cha non ha mai a|gni>> 
ncato tocarisat 

«Che cosa vuole ?» 
Diciamo suhilo che non ab

biamo alcim duhbio che Ko
cetov sin padrone di scrivere 
quello rhp fit pare meglio. 
(Jualrhr iliihhio se mai ci sor
ge sulla prvlesa, che ci arca
de spesso di incontrare nei 
suoi scritti c sulfa sua rivisla, 
che lo slewo diritto dovrebbe 
essere negalo ad altri autori 
e ad altre pubblicazioni, che 
pure si slnmpano non lontano 
dalla lipngrnfia di Oktjabr. 
Ma se Kocetov e padrone di 
scriiere quello cite vuole, an
che a proposito dvlVItalia e 
dei comunisti italinni. (e noi 
ne diamo conto per non pri' 
vare i no*lri letiori di una 
informazione), neimno ci pud 
negare il diritto di rhirdrrci I 
« ma che cosn vuole? ». Aon 
e certo nrcrs\nrin r«pre Goe
the. Stendhal o Gogol per 
scriver* un viasgio in Italia. 
Ma certo non e neppure oh-
bligatorio, pir chi ha fnlto un 
giro per il nostra paese, scri
vere un libro, K poichi sia* 
mo costretti a escludere, per 
quel lanlo che abbiamo po* 
tulo leggere nella prima pun
tata, I'anna del ricercatora O 
I'aff la to del poeta, dobhiamo 
rivolgerci al pamphleltisia po* 
lilico. Egli d'altra parte non 
i nuovo a servirsi di finzioni 
lettcrarie e di pieudanimi, 
qualcht volta per la polemi* 
ca, qualche volta, piu pesan-
temente, per la dentmcia. 

Chi cosa vuola Kocetov? 
Forse troiare modo di in sul-
tan i dirigenti del nostro par-
tito a i suoi rappresenlanti in 
Parlamento? La COM pud far 
piaeara al giornali barghad 
che to riprandono ampimman-
*•, ma aeoncerta a somrattutto 
inganna I tattori toviatici, GU 
oparei terinesi, del quali II di* 

di OktiaW dim tU ea» 1 

noscere tante cose, sanno tra 
Valtro che non e piu redditi
zio un poslo in Parlamento in 
Italia della direzione di una 
rivisla lelteraria a Mo%ca. San
no, comunque, che i loro de
putati hanno avuto fra gli al
tri prjvjlegi, per quale uno 
quello di esser stato licenziato 
dalla FIAT, per altri di es
sere stati deportali in Germa-
nia a per altri ancora di es
sere stati a lungo nelle pri-
gioni di Mussolini, per mol-
ti di aver comhattuto coma 
partiginni. Prima di scrivere 
un viaggio in Italia, per far
lo leggere ai compagni so-
vietici, non sarebbe sconsiglia-
bile un viaggio nella storia 
del noMro paese. 

Ma forse lo scopo esienzin-
le del libello i quello di sere-
ditare un intellettuate comuni
sta col quale Kocetov ha dei 
conti personali, per una po-
lemica, diciamo cosi, fra let-
terati? Se abbiamo capita (ed 
i cosi grossolana la cosa che 
ci pare difficile sbagliare) i 
chiamato in causa un compa-
gno dal quale posuamo aver 
dissantito su questo o $u quel 
giudizio, su questa o su quel
la posizione, ma per il quale 
riteniamo inammissibila il to-
no cha tiene adnperato, 

Quale uno di quelli che ven-
gono chinmall « triiiri della 
Unione Sovietico • c prr que
sto definiti • porci » « t io-
mmri », ha fatto tanlo per far 
conoscara la culiura sovieticm 
e il patrimonii latterurio a ri-
volutionario russo, che non 
pud bartara, par fortuna, un 
catHvo Uuarato (e ca na ton 
stati a ea ne saranno sampr* 
1st ogni tempo a In ogni pae
se) per dUtruggama U severe 

Polremmo persmo doman-
darci, visto che uno dei (on-
damenti de/i'estetica di Koce
tov e che la letteratura dehha 
eriurare e servire sempre a 
smpi politui immedtali, se 
egli si propone addiriltura di 
offrirci una linea politica nuo-
va, Forse i con questa inten
tions che uno dei personaggi 
si augurn un governo di de-
slra, per poter piu rapida-
mente stahitirc il nostro si
stema. Grazie per la strate-
gin! 

Ci pare, dunqne, che gli in
terrogative non siano pochi a 
siano tutti leciti. Siamo in de-
bito di una risposta. « Cosa 
vuole? e. Quello che vogliamo 
noi e preito detto, Ci preoc-
cupano due cose; che l'ltalia 
e i suoi comunisti siano cono-
triuti nell'VHSS per quello 
che sono e che nesiuno in Ita
lia posm tnujanderc quello 
che e lo slancio rivoluziona-
rio, la volonta di conoscara, 
lo spirilo internazionalista del 
popolo russo col libellismo di 
cattivo gusto di chi ha trover-
sato il nostra paese senza va-
darlo. Vorremmo assicurare i 
compagni sovietici a i lattori 
di Oktjabr che non ci tenlui-
mo di etcludera che in Italia 
ci sia anche qualche com-
pagno che almeno da lontano 
assomigli a quelli che piac-
ciono a Kocetov. Per nostra 
fortuna e per fortuna delta 
Unione Sovielica. non i con 
quelli soltanto the si idrnnti-
fkeano gU amid del popolo 
soviatieo, I compagni del co-
HUMiali dotrVRSS. No, sono 
molH. molti di mis\ a U «/er> 
tssnato peno m Oktjah* 
r-m*cira a riduma il 

| grandi citta. Prendendo ad 
esempio Belgradu. poaManio 
dire che per un appartamen-
to di due stanze ed accessori. 
di 50 mq.. non supera i 14.000 
vecchi dinari (7.000 lire), e 
che qualora si considenno ap
partamenti di lusso la spesa 
non supera mai il 10 per cen
to dello stipendio medio 

Esiste in Jugoslavia una re-
gola non scritta. e cioe che il 
eosto per metro quadrato di 
un'abitazione non debba FU-
perare il salario medio di un 
operaio qualificato (120 000 di
nari vecchi. pari a 60.000 li
re) Questa recola si e abba-
stanza realizzata nella pra-
tica, e le punte supenori si 
registrano solo nelle granHi 
citta come Belgrado. Zafia-
bria. Lubiana dove comunque 
raggiungono massimi di 170-
180 mila vecchi dinari al me
tro quadrato. 

Un altro aspetto interessan-
te, e che va rilevato. nel rap
porto cittadino-casa-potere. a 
1'inesistenza. nella pratica. 
dell'istituto dello sfratto. La 
norma afferma che I'mquilino 
pud essere costretto a lasc'a-
re I'abitazione z solo se il Co
mune puo dimostrare che non 
paga I'affitto per almeno 6 
mesi pur avendo dispombilita 
finanziarie. o crea per un pe-
riodo prolungato gravi Tastidi 
e danni agli altri inquilini ». 
Ma nella pratica non risulta 
che lo sfratto si sia mai ap-
plicato, 

Di grande interesse. quando 
si trattano i problemi della 
proprieta nella societa sociali
sta. e la domanda: e Chi pud 
essere proprietario. e quante 
case o appartamenti si posso
no avere? ». Nella situazione 
creatasi nel dopoguerra. di 
fronte alle distruzioni e alia 
necessity di dare un'abitazione 
alia maggioranza della popo
lazione. si procedette ad un 
esproprio general izzato e ad 
una distribuzione di massima. 
ed ai vecchi proprietari \enne 
concessa la possibility di trat-
tenere soltanto un apparta-
mento di grandi dimensioni o 
due piii piecoli. 

Oggi. a I contra rio. la regola 
£ che ciascun cittadino. e non 
quindi la famiglia nel suo in-
sieme. pud accedere alia pro
prieta di un appartamento e 
di una casetta da week end. 
come qui vengono chiamate le 
piccole costruzioni per trascor-
rervi il fine settimana. 
. Anche in Jugoslavia il pro
blema delle grandi citta e il 
continuo arrivo di nuovi abi
tanti. provenienti dalle cam-
pagne. e ancora uno dei pro
blemi centrali che si cerca di 
risolvere. Basti pensare. ad 
esempio, che la sola Belgrado 
e passata dai 280.000 abitanti 
del dopoguerra al 1.100.000 at
tuali. Per questo anche se la 
costruzione di nuove abitazio
ni ha proceduto a ritmi molto 
intensi (lo scorso anno ne fu-
rono costruite 10 mila e que
st'anno se ne prevedono 12 
mila) non si riesce ancora a 
rispondere alle esigenze dei 
vecchi abitanti e dei nuovi che 
arrivano ad un ritmo di 25 mi
la all'anno. 

Per rispondere a questo ti-
po di richiesta, e per andare 
incontro alle categorie piii di-
sagiate ci sembra interessan-
te segnalare un'iniziativa pi-
lota di cui si e fatta promo-
trice I'organizzazione sindaca-
le della capitale jugoslava. e 
oggi raccolta da citta come 
Zagabria. Fiume e Nish. per 
la costruzione in cinque anni 
di 10.000 appartamenti stra
ordinari. II piano prevede che 
se ne realizzino duemila ogni 
anno, ftnanziati per un terzo 
dalle fahhriche interessate e 
per gli altri due terzi attra
verso crediti e il fondo spe
ciale di solidarietd creato con 
il contrtbuto di tutte le impre-
se che hanno gia risolto il pro
blema dell'abitazione per i 
propri dipendenti. 

Questo sforzo ha permesso 
di fissare il prezzo straordi-
nario in 50 mila vecchi dinari 
al metro quadrato (25 mila 
lire) il eosto degli apparta
menti in questione. che non 
dovranno avere una superflcie 
inferiore ai 50 mq. Ne risul-
tera in definitiva un prezzo in
feriore di due terzi a quello 
medio generate. 

Da questo quadro esce una 
realti complessa e difficUmen-
te ripetibila. proprio perch* 
legata al sistema dell'autoge-
stione esistente in Jugoslavia, 
ma anche una indicazione pre-
cisa. I prezzi delle abitazioni 
in Jugoslavia, in conscguenxa 
della riforma economica. non 
sono piu < politic! >. e subi
scono le variaiioni da) merca
to sulla base della legge della 
domanda e deH'offerta. Cid 
non impedisce perd che aaai ti 
mamengano antra limiti ac-
catubili. a non rappreeeotino 
nal bilando nmiUara — naU* 

punta phi atevata — 
parteri al M 
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