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A cento anni dalla nascita 

L'eredita 
di Salvemini 

Con tutte le sue contraddizioni egli rimane I'ultimo grande esponente di 
un radicalismo intellettuale profondamente legato alia storia nazionale 

La speculazione fondiaria nei paesi delVEuropa occidentale 

CACC1ATI DALLE OTTA 
« I prezzi degli immobili sono cresciuti con una tale intensita e cost rapidamenle che le classi piu giovani e i ceti professional! piu qualificali fendono a sposlarsi 
verso e oilre i suburbi alia ricerca di case a prezzi sopportabili, lasciandosi dieiro solo quelli che sono abbastanza ricchi per pagare o Iroppo poveri per muoversi»: 
tale e I'analisi dei laburisii inqlesi • A Londra, che sla trasformandosi in una cilia di uffici, si regislrano aumenfi medi di oltre 250 sterline per aero alia setlimana 

So si guarda alia fortuna 
e incidenza attuali di Gae-
tano Salvemini — scompar-
so nel 1957 — e le si con-
frontano con quelle di un 
Ooce o di un Gramsci, subi-
to se ne rilevano i caratteri 
peculiari di un caso non an-
cora criticamente disciolto 
o superato. In occasione del 
centenario' della nascita — 
che sara celebrato nel pros-
simo settembre — questo 
primo dato puo essere as-
sunto come un punto di par-
tenza, capace di suggerire 
un piu preciso inventario 
della eredita salveminiana. 
Per questo, pero, bisognera 
parlare non solo di Salvemi
ni, ma anche del salvemini-
smo. 

Dieci anni dopo la morte, 
Giuseppe Galasso notava « la 
sfasatura rilevante che sus-
siste tra il fondamento del 
suo pensiero (di Salvemini) 
storico e politico e la por-
tata della sua influenza nel-
la vita intellettuale, politi-
ca e — soprattutto — mo
rale del paese: tanto ristret-
to di orizzonte e privo di so-
stanziale originalita, quel 
fondamento, quanto invece 
ampia e profonda questa 
influenza*. Giudizio veritie-
ro — quando appunto ci si 
riferisca a ben piu saldi 
pensatori e organizzatori di 
cultura come furono Croce 
e Gramsci — e difficilmente 
contestabile, anche se appa-
rentemente impietoso. II fat-
to e che Salvemini «mae
stro di moralita >, senza 
aver abbracciato ne il libe-
ralismo ne il marxismo, ed 
essendosi mosso fra le sug
gestion! e gli scogli dell'uno 
e dell'altro, ha pur lasciato 
dietro di se, con la sua ope
ra e le sue lotte cosl ricche 
di inquietudini, una traccia 
di grande e riconosciuta vi
tality. 

II « ritorno 
a Cattaneo» 
La - crisi dell' idealismo 

conservatore, le riserve co-
stanti nei confronti degli 
sviluppi del movimento ope-
raio e del marxismo, la ri-
pulsa del vecchio e del nuo-
vo qualunquismo, lo stesso 
distacco dalle nuove forme 
di vita sociale ed associata 
che sono venute emergendo 
dopo il 1945 — in un pro-
cesso molecolare di rinno-
vamento che puo essere giu-
dicato a nostro avviso solo 
in una prospettiva e stra-
tegia di lungo periodo — 
tutto cio ha fatto le fortune 
di un certo salveminismo di 
ritorno, presente nella cri-
tica politica come nell'inter-
pretazione storiografica. Ora, 
non e possibile parlare di 
Salvemini senza guardare 
anche a questi aspetti del
la sua eredita — del resto 
variamente graduati e orien-
tati. Una eredita che trova 
le sue radici nell'opera svol-
ta in piu di un cinquanten-
nio da una forte personali
t y come nelle circostanze 
sociali, culturali e politiche 
in cui si e venuta a sedi-
mentare. 

Salvemini esordisce come 
studioso di storia legato al 
positivismo filologico, intor-
no al 1891, ma il suo primo 
libro importante, Magnati c 
popolani in Firenze e del 
1899 e risente dell'influenza 
del materialismo storico: la 
lotta politica fra gucifi e 
ghibellini, sconvolgendo o 
quanto meno modificando 
gli schemi precedenti, vi 
* analizzata e ricostruita co
me una comptessa e artico-
lata lotta di classi e ceti so
ciali. Del 1906 e invece La 
rivoluzione francese: popo-
lo e democrazia, ecco le ca-
tegorie fondamentali a cui 
il giovane Salvemini si le-
ga nella fase iniziale dei 
suoi studi, mentre d'altra 
parte porta la sua adesione 
al partito socialista e studia 
Giuseppe Mazzini (1905), do
po aver compiuto la grande 
scoperta di Carlo Cattaneo. 

Del 1898 e il primo scrit-
to d'argomento meridionali-
ata — una inchiesta su Mol-
fetta — apparso sulla Cri
tica sociale di Filippo Tura-
ti- La sua vicenda nel par
tito socialista, fino al di
stacco del 1910-'ll, nello 
stesso periodo in cui Rodol-
fo Mondolfo cominciava ad 
esercitarvi una egemonia in
tellettuale a supporto del-
l'ala riformista, e nota. Ma 
non si puo fare a meno di 
sottolineare che Salvemini 
e spinto ad abbandonare il 
partito degli operai e dei 
braccianti del Nord, che 
avrebbe dovuto essere o di-
ventare anche il partito dei 
contadini del Sud, dalla fol-
gorazione del suo * ritorno a 
Cattaneo », dalla sua h?tin-
tiva piega democratico-radi-
cale, che lo allontanava dai 
focialisti — come dai conta
dini del Mezzogiorno — col-
locandolo si alia sinistra di 
Turati, ma anche al di fuori, 
4afiailivamente, di ogni pos

sibility di recupero del 
marxismo. 

Eppure — al di la di ogni 
motivazione immediata — 
e'e in questa decisiva scel-
ta autenticamente « salvemi
niana > il principio di tutta 
una linea altre.ttanto ricca 
di contraddizioni come di 
coerenza: a questo punto 
tanto lo storico come il po
litico — 1'uomo che aveva 
dato battaglia nei congressi 
socialisti per il suffragio 
universale, concepito come 
riforma quadro della zoppa 
democrazia giolittiana e del 
mezzo riformismo turatiano 
— mostrano la fragilita dei 
fondamenti concettuali su 
cui puro riposcra e da cm 
trarra alimento tutta la sua 
successiva critica intellet
tuale. In questa svolta, Sal
vemini si rivela piu che 
mai come un pubblicista ca-
paco di introdurre « aria 
mi ova > nelle piu dibattutc 
questioni del suo tempo, ec-
cellendo soprattutto nell'a-
nalisi. Nasce cosi VUnita, 
nel fuoco della campagna 
contro Giolitti e contro la 
guerra di Libia, ma anche 
contro il partito socialista 
e le sue deviazioni oligar-
chiche e corporative. 

E* di questi anni il mate-
riale raccolto in un sccondo 
tempo, nel '22 (per una col-
lana diretta dai Mondolfo), 
nel volume Tendenze vec-
chie e necessita nuove del 
movimento operaio italiano. 
La critica di Salvemini ori-
ginariamente era giusta, ma 
andava anche al di la del 
segno. In quanto critica, fu 
recepita da quei giovani so
cialisti, che gia cercavano 
una via rivoluzionaria alia 
soluzione dei problemi di 
unita e di strategia di clas-
se del movimento operaio e 
contadino, quali si erano de-
lineati nell'eta giolittiana. 

Di qui un primo rilevante 
frammento dell'eredita sal
veminiana, raccolto e rivis-
suto criticamente dalla ge-
nerazione e dai gruppo del-
YOrdine nuovo. Di qui, nel
lo stesso tempo, l'accentuar-
si del divario fra l'intellet-
tuale e il politico nella per
sonality di Salvemini. Al di 
la delta campagna interven-
tista e della tenace denun-
cia del nazionalismo italia
no in Adriatico, si colloca 
il fragile e pur indicativo 
tentativo di utilizzare. nel 
dopoguerra, le masse dei 
contadini e dei reduci dalle 
trincee, nel Partito del rin-
novamento, per condurre a-
vanti con nuovi strumenti la 
stessa alternativa che gli era 
fallita in seno al partito so
cialista. II disegno e sempre 
quello: costruire un partito 
o raggruppamento di demo
crazia al di la di uno sche
ma ideologico o concezione 
del mondo in qualche modo 
prestabiliti; di qui il < pro-
blemismo », l'empirismo, il 
pessimismo salveminiano. 
Ma proprio grazie a queste 
delusioni e sconfitte (un di
segno di tal fatta poteva 
trovare sbocco a destra o a 
sinistra ed era di continuo 
destinato a disgregarsi), 
grazie a questa esperienza, 
Salvemini potra condurre a 
fondo, da fuoruscito, la sua 
ventennale lotta contro il 
fascismo. 

Una lotta che conduce al-
1'interno dello schieramento 
piccolo-borghese con parti-
colare danno e fastidio de
gli awersari, contro gli a-
spetti di degenerazione po
litica elevata a sistema che 
il fascismo rappresenta, con
tro gli interessi conservato-, 
ri, di oscurantismo e paras-
sitari che Mussolini proteg-
ge, e da cui il suo potere e 
dominato e guidato. 

Proselitismo 
antifascista 

' Intorno ai cinquant'anni 
Salvemini e gia maestro di 
azione e di moralita antifa
scista ai piu giovani. E* il 
tempo, la divisa del Non 
mollare. Seguira la sua osti-
nata opera di smitizzazionc 
del fascismo aU'cstero, di 
proselitismo antifascista fri 
gli itaio-americani, mentre 
lo storico del Comune fio-
rentino e delia Rivoluzione 
francese si improwisa sto
rico delta dittctura, della 
politica cstera di Mussolini, 
del sistema corporativo; e il 
suo lavoro equivale ad una 
sorts di fondazione - delta 
storiografia contemporanea 
in Italia, condotta sul filo 
delta lotta politica, animata 
dagli ideati di democrazia c 
di riscatto popotare che to 
avevano sorrctto fin dalla 
gioventu. 

Salvemini, che odia ogni 
parvenza di populismo, c in-
sieme . 1'espressione delta 
piccola borghesia, come del
ta critica piu seveja e pene-
trante contro il suo malco-
stume. Eppure conserva fi
no alia fine — oltre gli an 
ni passati in America — 
qualcosa della pianta robu-
sta del contadino puglicse: 
rientrato in patria nel '47 

coltivera, nonostante tutto, 
rillusione di poter offrire 
ancora un quadro, un'arma-
tura intellettuale piccolo-
borghese capaco di guidaro 
o sostituire i partiti di mas-
sa o le organizzazioni di 
classe nella soluzione dei 
grandi problemi nazionali e 
prima di tutto della que-
stione meridionale. Del '55 
e la sua ultima confessione, 
in cui parla infine di * con-
tadiname * del Sud (all'in-
domani del massimo risve-
glio del proletariato agrico-
lo). II suo rapporto col 
Mezzogiorno e con lc mas
se, trascorsa 1'esperienza so
cialista e antifascista, torna 
ad essere un rapporto di ti-
po tradizionale, anche se la 
sua etica personale e le sue 
proposte « politiche » si con-
figurano sotto un aspetto 
« radicale ». 

La questione 
meridionale 

Con tutte le sue antino-
mie, Salvemini rimane I'ul
timo grande esponente di 
un radicalismo intellettuale 
profondamente legato alia 
storia nazionale italiana. Per 
coglierne i dati positivi ed i 
limiti e necessario, indispen-
sabile guardare ai suoi te-
sti ma anche riferirsi di 
continuo alia sua collocazio-
ne politica. Cosi, le sue bat-
taglie per l'unita fra Nord 
e Sud, fra operai e contadi
ni, per il Mezzogiorno, per' 
la scuola, per le autonomic 
comunali rimangono un pun
to di incontro storico fra 
socialismo e democrazia in 
Italia. Anche" se nella vec-
chiaia annacquera di parec-
chio il vino del suo giova-
nile ardore federalista e me-
ridionalista. II suo ultimo 
libro si intitola: Italia scorn-
binata. E* la rappresentazio-
ne della repubblica postfa-
scista. divisa ormai fra la 
questione democristiana e la 
questione comunista, i cui 
termini egli intuisce ma che 
del pari, quasi .simmetrica-
mente, tende ostinatamente 
a rifiutare. E sara la sua ul
tima coerenza. 

Enzo Santarelli 
In un quartiere di Londra. Anche nella capitale inglese il problema delle abitazioni e acutissimo. 
Mentre aumentano vertiginosamente i prezzi delle aree e un gran numero di appartamenti re-
stano invenduti o sfitti, centinaia di migliaia di persone non riescono a trovare un alloggio. 

Contro il processo di degradazione che minaccia la cittd 

La battaglia culturale a Firenze 
Un dibattito promosso dai nostro giornale testimonia della consistenza e della vit? 
lita delle forze che si oppongono al blocco moderato, ne respingono la pratica mu 
nicipalistica e la retorica « universalistica » e individuano chiari obiettivi di riforma 

La crisi dell' Universita, lo 
stato di disorganizzazione, 
quando non di abbandono, 
delle gallerie e dei musei, 
la difficolta delle biblioteche 
a far fronte alle richieste di 
chi studia e ricerca, l'assen-
za di una seria programma-
zione delle iniziative cultura
li. la cronica crisi che attra-
versano, anche dai punto di 
vista amministrativo, le strut-
ture teatrali: questi, operando 
una necessaria esemplifica-
zione, i tratti piu immediati 
ed evidenti della decadenza 
di Firenze come centro cul
turale. 

La degradazione del centro 
storico. sempre piu congestio-
nato e distorto nelle sue 
funzioni, soffocato da una 
nuova citta sostanzialmente 
priva di infrastrutture fonda
mentali e con i caratteri tipi-
ci del dormitorio. il rapporto 
non pianificato di Firenze 
con il suo comprensorio. 
rappresentano poi non de
menti di contorno ma la pro-
va di come questa decaden
za sia strettamente collega-
ta con una crisi complessi-
va della ritta. Una crisi non 
irriversibile. tuttavia. e forte-
mente contrastata *da dati e 
processi di segno contrario, 
come rorientamento de-
mocratico di gran parte dei 
ceti intellettuali e produtti-
vi, il loro Iegame sempre piu 
orpanlco con la classe ope-
raia ed il partito comunista 
(partito di ma?gioranza rela-
tiva nella citta). il continuo 
sviluppo di un tessuto asso-
ciazionistico e di base, l'e-
st^nsione e 1'incidenza delle 
lotte sui problemi della or-
canizzazione produttiva, del-
rassetto sociale ed urbanisti-
co. I'esistenza di una Univer
sita che, por quanto in crisi. 
racrojjlip tuttavia oltre 35.000 
studenti con facolta e istitu-
ti di grande livello in cui 
operano larghi set tori del cor-
po docente attivamente im-
peenati sul terreno di una 
ha'tnilia per il rinnovamento 
democratico della cultura. 

Altro dato. infine. che pre-
me osgettivamrnte per una 
nuova collocazione della cit
ta ed un suo piu avanzato 
niolo socio politico e lo svi 
luppo cconomico e produtti-
vo ra^giunto dai compren 
sorio, 1'iniziativa e la funzio 
ne trainante in esso assun-
ta dai Comuni, tutti ammini-
strati dalle forze di sinistra 
Non a caso percid i gruppi 
dirigenti local I hanno tentato 

in questi ultimi anni di co-
prire miopi interessi settoria-
li, spinte speculative e cor
porative con la costante pro-
clamazione di un preteso ruo-
Io universalistico della citta 
unita a smaccate dichiarazio-
ni di volonta municipalistica. 

Breve quindi il passo dal
la distinzione fra a citta e 
contado», teorizzata qualche 
anno fa dai democristiano 
Bargellini, allora sindaco di 
Firenze, alia proclamazione 
della «battaglia di Toscana» 
da parte del gruppo dirigen-
te fanfaniano. In tale batta
glia — e noto — Firenze do-
veva ricoprire il ruolo di ipo-
teca moderata sul pieno di-
spiegarsi dell'attivita del nuo
vo Ente Regione. 

Porre oggi a Firenze il pro
blema delle strutture cultu
rali vuol dire affrontare alia 
radice il problema stesso del
la citta, del suo sviluppo. del
la sua collocazione nel com
prensorio e nel territorio re-
gionale, entrare nel merito 
delle sccite compiute dai 
blocco politico moderato ed 
in primo luogo dalla DC. 

Un confronto 
aperto 

Questo e il senso di una 
moztone sulle strutture cul
turali della citta presentata 
in Palazzo Vecchio dai grup
po consiliare comunista, ma 
mat discussa dalla giunta di 
ccntro-sinistra. La discus-
sione si e avuta fuori delle 
mura di Palazzo Vecchio, 
con un dibattito portato a-
vahti per mesi daila paglna 
fiorentina deU'Vnita; ad esso 
hanno partccipato docenti u-
niversitari (Paolo Barile, Sal-
vatore Calirano, Giacomo De-
voto, Paolo Frczza, Giuliano 
Innamorati. Giorgio Luti, 
Giorgio Mori, Leonardo Pag-
gi. Giovanni Prcvitali, Rugge-
ro Querzoli — preside della 
Pacoila di Scienze — Paolo 
Rossi, Ernesto Scstan — pre
side della Facolta di Lettere 
e Filosofia — Giorgio Sesti-
ni — Magnifico Rettore — 
Giorgio Spini, Aldo Zanardo), 
opera tori artistic! e intellet
tuali (Sandra Pinto - diret-
trice della galleria d'Arte 
Modema —, Fernando Farulli, 
Luigi Dallapiccola, Paolo Can-
telli — responsabile della se-
zione fiorentina dell'Istltuto 
Gramsci —, Alessandro Bon-
santl. Padre Ernesto Balduc-
cl), dirigenti pollUcI, tlndaca-

li e del movimento associati
ve, amministratori locali (il 
I'residente della Provincia Lui
gi Tassinari e l'Assessore Re-
gionale alia P.L, Silvano Fi-
lippelli), gruppi sperimentali 
e d'avanguardia. II confronto 
aperto e critico con le pro
poste comuniste ha aggiunto 
nuovi elementi di valutazio-
ne e di analisi. ha aperto 
problematiche nuove. ha ap-
portato suggerimenti pre-
ziosi. 

Non sarebbe legittimo ne 
polemicamente fruttuoso vo
ter ridurre ad unita. a po
steriori, una somma di con-
tributi cosi diversi per la lo
ro matrice, la loro colloca
zione, il loro orientamento; 
tuttavia il semplice fatto che 
tante voci si siano espresse 
uubblicamente intorno ad 
una proposta politica indica 
uia una cosa fondamentale: 
il comportamento e il muni-
cipalismo delle forze politi
che moderate della c'tta non 
corrispondono affatto all'orien-
tamemo, alia dislocazione 
complessiva delle sue com
ponent! culturali. essi si di-
mostrano. ancora una vol 
ta, espressione politica di fe-
nomeni culturali marginali, e-
stranei alle tensioni piu pro-
fonde che percorrono la citta. 

Nessun intervento. ad e-
sempio. si e avviato nel sol-
ro retorico di un preteso ruo
lo universalistico di Firenze. 
o Ri e attardato nel tenta
tivo di riesumare « nobili tra-
dizioni». o si e limitato alia 
difesa delle «proprie» istitu-
zioni. Costante invece e stato 
il richiamo a quella che, nel
la maggioranza dei casi, e 
stata individuata come la 
struttura portante della vita 
culturale cittadina: ITJniver-
sita. vista certamente anche 
nei suoi aspetti locali e fun-
zionali. ma soprattutto all'in-
temo di una problematica na
zionale, dove si coglie l*ur-
genza di una riforma, la ne 
crssita di una diversa orga-
nizzazione e di nuovi indi-
rizzi della ricerca, I'esigenza 
di un meccanismo produtti-
vo che ponga fine alio spre-
ro ed alia dispersione delle 
energie intellettuali. 

Entro questo quadro e sta
to Inserito il ruolo dell'ente 
locale e della Regione; non 
meri erogatori di servizi e di 
interventi particolari (spesso 
pert necessari e inderogabl-
II per porre un primo fre-
no alia crisi attuale). ma luo-
ghl di unlficaiione delle for-

! ze riformatrici. suscitatori di 
un ampio movimento politico 
in collegamento con la dina-
mica nazionale, protagonist! 
di una programmazione de-
mocratica del territorio. pro-
motori d» una nuova iegisla-
zione per i beni e le atti-
vita culturali. 

In un cosl attento esame 
di un quadro politico e isti-
tuzionale e stato spesso po-
sto 1'accento su uno dei dati 
piii significativi della realta 
fiorentina di questi ultimi an
ni- il dibattito e 1'iniziativa 
culturale che vanno crescendo 
alia «periferia». nei circoli. 
nelle case del popolo. nei 
gruppi di base, nei quartieri, 
in certe scuole dove si e sa-
puto ben collegare. senza al-
cuna soluzione di continuity. 
la sperimpntazione didattica 
con la partecipazione alle 
lotte. x 

Partecipazione 
di massa 

Tutto cio — e stato nle-
vato — indica una diffusa ri-
chiesta culturale che rifiuta 
ogni suggestione di «cultura 
alternativa J> e si pore corret-
tamente in rppporto con le i-
stituzioni chiedendo ad esse 
un nuovo ruolo. affrontando 
i problemi della partecipa
zione delle masse popolari 
alia lotta per un rinnova
mento della cultura. per il 
passaggio da una cultura di 
elite ad una cultura di mas
sa non dequalificata. verso 
una prospettiva di unificazio-
ne culturale in cui le clas
si Iavoratrici riesenno ad eser-
citare la loro egemonia. 
Espressione concreta di que
sto processo culturale e po
litico e stata. fra I'altro. in 
questi ultimi t«>mpi la costi-
tuzione a Firenze della se-
zione dell'Istituto Gramsci. 

Esistono quindi tutte le 
rondizioni a Firenze per ap-
profondire la Mtta?Iia cultu
rale. per battere. anche su 
qufsto piano il blocco mode
rato, per allargare ulterior-
mente Parco delle forze de-
mocratiche e progressiste: un 
convegno pubblico che si ter
ra su questi problemi il pros-
simo settembre sara un'ulte-
riore occasione di verifica di 
tutto ci6. il punto di par-
tenza di una piu decisa bat
taglia che inwstira la citta 
e 1'assemblea elettiva. 

Mauro Sbordoni 

Abblamo cercato di dimo-
strare in un precedente arti-
colo come il prevalere delle 
forze politiche moderate e di 
destra nei paesi dell'Europa 
capitallstica, verificatosi negli 
ultimi anni, abbla portafo ad 
un rilancio quasi contempora-
neo del meccanisml della ren-
dita e della speculazione im-
mobiliare, con gravissime 
conseguenze per 1'equllibrlo 
urbano e del territorio e per 
tutti i problemi dei servizi e 
dell'abltazione; non e certo un 
caso quindi se, oggi che le 
forze popolari stanno allar-
gando il proprio spazlo in qua
si tutti questi paesi, questi 
stessi problemi ed i nodi lega-
ti al prevalere della rendita 
vengono riesaniinati ed acqui-
stano un posto di primo piano 
nei programmi politici e negli 
obiettivi propostl dai partiti 
della sinistra europea. 

In Francia — si legge su Le 
Monde del 21 giugno — il Par-
lamento ha fissato per la ri-
presa autunnale un dibattito 
sulla questione dei suoli fab-
bricabili e sulla necessita di 
bloccare il continuo aumento 
dei prezzi dei terreni: sotto 
la pressione dei tatti, e dopo 
la sconfitta politica nelle ele-
zionl del marzo, 11 governo e 
stato costretto ad affrontare 
il problema incaricando uno 
speciale gruppo di studio di 
formulare proposte e indlcare 
le misure piu adatte a conte-
nere il fenomeno; misure che 
oer la verita lo stesso gruppo 
di lavoro non esita a deflnire 
•imitate e «timide». Tutto si 
ririurrebbe infattl a consiglia-
-*? e incoraggiare le comuni-
a locali a non piu vendere, 
-ansi solo affittare i terreni 
jhe sono gia di loro proprieta, 
enza prevedere nuovi mecca-
lismi legislatlvl. Ma II gruppo 
li studio non puo fare a me-
to tuttavia di avvertire che la 
vol'.szione attuale del merca-

*o fondiario e lo stato dell'ur-
banistica, in Francia, «sono 
una vera e propria sfida ad 

i ogni forma di giustizia socia-
f le. tali da rimettere In dlscus-

:ione — in un avvenire pros-
,imo o lontano — lo stesso di-
.:tto di proprieta». 

Ancora 
gli « slums » 

, « Se le cose dovessero pro-
x'guire secondo le attuali ten
denze — commentava dai 
canto suo cinque giorni dopo 
Le Monde in un articolo dai 
titolo: Non sono i mezzi che 
mancano — il prezzo dei ter
reni raggiungerebbe da qui a 
50 anni 1*80 per cento rispetto 
a quello della nuda costruzio-
ne, in luogo del 25% di oggi. 
Questo arricchimento dei pro-
prietari dei suoli, dovuto oltre 
tutto in gran parte alle opere 
di urbanizzazione pagate dalla 
collettivita, porterebbe in defi-
nitiva a costruire, da una par
te, delle citta riservate esclu-
sivamente a grattacieli per 
uffici o a fabbricati di gran 
lusso — che soli consentirab-
bero un guadagno, dato l'alto 
costo delle aree — e, dall'al-
tra, delle immense periferie-
dormitorio dove alloggerebbe-
ro le masse dei cittadini non 
abbienti. Porre un limite alia 
proprieta privata e la prima 
condizione per una sana poli
tica di pianificazione urbani-
stlca; per giungervi, se qual
cosa ha fatto finora difetto, 
piu che rimmaginazione e 
stata la volonta di operaren. 

In Inghilterra. come gia, ab-
biamo avuto modo di ricorda-
re. i problemi della casa, del-
.'urbanistica, della speculazio
ne fondiaria occupano ormai 
da mesi un posto di primo 
piano nelle piattaforme politi
che del partito laburista, e so
no stati elemento determinan-
te della recente campagna per 
il rinnovo deiramminlstrazio-
ne londinese che ha visto la 
sconfitta della lista conserva-
trice. a Nel corso del 1972 la 
costruzione di nuove case ha 
raggiunto la cifra piu bassa 
da quando sono andati al po
tere i "Tories", ed e proprio 
nelle aree dove maggiore e 
la richiesta di alloggi che piu 
forte e stata la caduta. 

In questo periodo i prezzi 
delle abitazioni sono cresciuti 
con ritmo vertiginoso. al pun-
tn che mentre nel TO la co-
slruzione di una casa nuova 
di tipo medio richiedeva una 
rata mensile di mutuo di 3* 
sterline e 65. alia fine del T2, 
per lo stesso tipo di costru
zione, il carico mensile del 
mutuo era salito a 65.87 ster
line. raggiungendo In totale la 
cifra di 71.33 a seguito dell'au-
mento del costo del denaro. In 
aggiunta, I'intervento pubblico 
per ia eliminazione degli 
slums ha progredito con estre-
ma lentezza in questi due an
ni: anzi. nelle zone del paese 
dove il problema della casa 
si manifesta piu acuto esso ha 
registrato addirittura una di-
minuzione. A Londra, per 
esempio nel 1972 sono state 
eliminate il 26 per cento di 
baracrhe in meno che 
nel 1971 J>. 

Quest! dati sono desunti dai 

Errata corrige 
NeH'articolo apparso ieri In 

terza pagina sulla esperienza 
dei Festival nazionale dellTJni-
ta di Venezia, a causa dl un 
errore di trasmissione. b ap
parso mutato il senso di una 
frase. Nella 48a riga, sotto il 
titolo RSuccesso oltre le at-
tesen anzicM «questa che 
in se appare una novita a&so-
luta» doveva leggersl invece 
« questa che in se appare una 
verita assodata~.». Ci acusla-
mo per 1'involontario •rrore. 

testo del programma per 11 
prossimo congresso dl autunno 
pubbllcato sul settimanale del 
Partito laburista «Labour 
Weekly» ai prlml dl giugno, 
che dedica quattro intlere pa-
gine al problema. II program
ma cosi prosegue: « La esplo-
sione dei prezzi delle aree 
fabbricabill ha raggiunto pro-
porzlonl spaventose. Le stlme 
ufficiali rlferlte all'intero ter
ritorio nazionale indicano un 
aumento, per il solo anno 1972, 
del 60°. o. A Londra, 11 prezzo 
medio del terreni In un raggio 
dl 20 mlglia, che nel '69'70 
si agglrava sulle 40.000 sterli
ne per aero (1), era salito 
nel '71 a 70.000 e risultava 
addirittura triplicato — rag-
glungendo le 121.000 sterline — 
nel '72, con un incremento 
medio per aero dl oltre 250 
sterline la settlmana. Gia nel 
'71 si poteva calcolare che il 
terreno incideva per circa un 
terzo nel prezzo di una casa 
nuova; recentemente, In plena 
Londra, un lotto di tre quarti 
di aero veniva ceduto al prez
zo di un milione di sterline. 
Ne e da credere che questa 
esplosione sia limltata alia so
la regione del sud*est ed alia 
zona di Londra: i prezzi sono 
piu che raddoppiatl negli ul
timi due anni anche nella par
te settentrionaie e occidentale 
del paese e quasi trlpllcatl 
nelle regionl del nord-
ovest». (2). 

Anche a Londra — come In 
Francia e in Italia — accanto 
a questa mole di fabbisogno e 
di #domanda di case a fitto 
ecohomico che cresce vertigi
nosamente sta una quantita di 
alloggi di lusso che rimangono 
sfitti o invenduti, perche « nel
la situazione attuale di ascesa 
continua dei prezzi risulta il 
piu delle volte piu convenien-
te per i proprietari lasciare i 
propri immobili vuoti e rl-
nunciare a venderll, nella pro
spettiva che il loro guadagno 
sara quasi sicuramente piu 
alto domani». 

Una delle conseguenze piu 
gravl dl questo stato dl cose 
e 11 rapido mutamento In atto 
del tessuto sociale delle gran
di citta, e della capitale in 
primo luogo: Londra — forse 
unica metropoli del mondo — 
st sta spopolando, trasforman
dosi in una citta dl soli uffici, 

. mentre; da essa se ne vanno 
j gradualmente le classi medie 

che non reggono agll aumentl 
dei prezzi. La citta che nel 
•J962. aveva • sette milioni di 
abitanti, li supera oggi di po-
co. Ma questo fenomeno non 
e parte di un piano preordi-
nato di decentramento; al 
contrario. «E* in atto — si 
legge sempre nel programma 
del Labour Party — un 
processo di espulsione discri-
mtnata: 1 prezzi degli immo
bili sono aumentati con una 
tale intensita e cosi rapida-
mente, nei centri urbani in 
particolare. che le classi piu 
giovani e i ceti professionali 
piu qualificati, tendono a spo-
starsi verso ed oltre le zone 
del suburbi alia ricerca di ca
se a prezzi sopportabili, la
sciandosi dietro solo quelli che 
sono abbastanza ricchi per 
pagare o troppo poveri per 
muoversi». «C'e certamente 
qualche cosa che non funzio-

na e che deve essere corretto, 
quando in una citta come Lon
dra vi sono aree per oltre 10 
milioni dl piedl (3) costrulte a 
utficl che rimnngono vuotl e 
coniemporaneamente piu dl 
100.000 famlglie restano nelle 
liste di attesa del Comune». 

Londra, come si vede, non 
e molto lontana da Parlgl; ne 
Roma da Londra. Ma dl fron
te a questo stato dl cose e 
ad una denuncia cosl detta-
gliata, quali sono le misure e 
la politica prospettate? Qui il 
discorso si fa piu incerto. Un 
anno fa — In preparazione 
della conferenza dl Blackpool 
— 11 partito laburista si 11ml-
tava ad annunclare la costltu-
zione di un gruppo di studio 
incaricato di preparare pro
poste suH'argomento, pur af-
fermando 11 principio che 
«una politica socialista deve 
mirare a far rltornare alia co-
munita tutti gli aumentl dl va-
lore del terreni che la collet
tivita stessa ha provocato». 
Nel programma pubbllcato 
ora si avanza la proposta — 
per tutte le aree dove U pro
blema si manifesta piii acuto 
— di procedere alia munlci-
palizzazlone tramlte acqulsto 
da parte delle autorita locali 
delle case private che siano 
date in locazione e non abi-
tate dallo stesso proprletarlo: 
lo Stato dovrebbe provvedere 
l'aiuto flnanziario necessario; 
nel caso sia lo stesso affittua-
rio a voler acquistare l'appar-
tamento questo potra awenlre 
solo per il tramite della auto
rita locale e con una conven-
zione che ne regoli la eventua-
le rlvendita. 

Le priorita 
sociali 

Circa i problemi della ren
dita e della gestione del ter
ritorio, si afferma che questi 
«richiedono ora mutamentl 
radicali per quanto riguarda i 
poterl degli enti locali. Nes-
suna soluzione, che non sia 
basata su una piena disponibl-
lita da parte dell'ente pubbli
co dei poteri e del mezzi ne
cessari ad assicurare lo svi
luppo, Ia ristrutturazione e la 
urbanizzazione dei terreni. sa
ra in grado di risolvere II 
problema dei'senart-tetto'e dl 
assicurare il compimento del
le priorita sociali». Dove, co
me si vede. anche se con un 
linguagglo ancora abbastanza 
fumoso, i nodi cominclano a 
venire al pettine. 

Piero Della Seta 

(1) Mtsura inglese di super-
ficie uguale a circa 4.000 mq. 
(2) Questi ultimi dati si nfe-
riscono al 1971; per il 12 le 
cijre assolute ed i ritmi di 
incremento risultano gia no-
tevolmente superiori. I brani 
qui riportati sono in e/fetti 
tratti congiuntamente sia dai 
programma per il prossimo 
congresso laburista sia da 
quello per la conferenza di 
Blackpool pubblicato Vanno 
scorso. 
(3) 11 piede equivale a 0,093 
metri quadri. 
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