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Sempre piu grave la congestions nella metropoli lombarda 
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Nelfe ore di punfa un pedone affaficafo e fre voile piii velpce <feffe auto - Se non si prendono dra

stic! provvedimenff per pofenziore j frasporfi pubblicifjtf dfeci anni si avra una paralisi complete 

II verfiginoso aumenfo degli outoveicofi - Da ieri il ham a 50 lire - le proposfe rfei coniuiif$li 
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Ruffini e tre orientali controTapertura verso gli ebrei -'Riaf-
f iora Facredine dei cardinal. spagnoli verso i protestai 

'•'"• Contrariamente alle preyi-
fiioni di qualcuno, il Conci-
lio ecumenico non ha anco-
ra preso in considerazione il 
documento dei. trecento ve-
scovi che invita il Papa ' a 
pronunciarsi con chiarezza 
sul govemo collegiale della 
Chiesa. II dibattito, tuttavia, 
ha ripreso quota affrontando 
uno schema di grande impor-
tanza,' quello . suli'ecumeni-
smo, che impegna i padri — 
volenti o nolenti — ad una 
analisi dei rapporti fra la cat-
tolicita e il mondo esterno. 

II dibattito sul «De Oe-
cumenismo > — a onor del 
vero — e cominciato malis-
simo. Su nove oratori, solo 
tre (l'americano Ritter. il ve-
nezuelano Quintero, il giap-
ponese Tatsuo Doi) hanno 
parlato il linguaggio aperto, 
sincero, della cnmprensione, 
della simpatia umana, della 
tolleranza; il linguaggio ca-
TO a Giovanni XXIII, e del-
l'unita con gli altri cristiani 
e del dialogo cordiale e ami-
chevole con i non cristiani. 
Gli altri sei (il siriano Tap-
pouni, Titaliano Ruffini. gli 
spagnoli Arriba y Castro e 
Bueno y Monreal. Tegiziano 
Stefano I. Sidarous e il mel-
chita libanese Massimo IV 
Saigh) hanno - apertamente 
disapprovato lo schema, op-
pure hanno avanzato riserve. 
critiche, giudizi negativi di 
ogni genere, pieni di diffi-
denza, di ostilita, perfino di 
astio e disprezzo nei confron-
ti dei non cattolici, e si sono 
epinti find ad operare scon-
certanti discriminazioni nei 
confronti dei protestanti e 
degli ebrei. 

Ecco alcuni brani di questi 
Interventi che. nell'insieme, 
costituiscono una vera e pro
pria offensiva reazionaria. 

Tappouni (a nome dei ve 
scovi del suo patriarcato di 
Antiochia): « La trattazione 
del tema relativo agli ebrei 
e di quello riguardante la IU 

,i/^ berth religiosa 6 fuori posto 
' e inopportuna. Col termine 

di ecumenismo si intende fa-
'ftt: vorire l'unita dei cristiani e 

t a ' religiosa. Diversi sono i 
motivi che rendono'del tutto 
inopportuno il quarto capi-
tolo sugli ebrei... Esso pud 
riuscire di grave pregiudizio 
per le minoranze cristiane 
in numerosi Paesi... Consi-
derata l'odierna situazione 
politica, - che . rende • inquieti 
gli animi di molti... e da' ri-
tenere che le mtenzioni di 
natura sovrannaturale che 

hanno suggerito il presente 
decreto, o non saranno com-
prese, o verranno interpreta-
te -dalle diverse fazioni se-
condo i propri interessi. con 
grave danno dei cristiani ». 
- Ruffini: « Se lo schema de. 

ve trattare anche degli e-
brei, e in forma cosi onore-
vole per essi. dovrebbe pure 
occuparsi. non fosse che con 
poche righe. di quei fedeli 
di allre religioni che sono 
meno avversi BY cattolicesi-
mo di quanto non lo siano 
gli stessi giudei e i protestan
ti. E perche non si dovrebbe 
anche parlare di quei cristia
ni che sono irascinati all'a-
teismo dal comunismo, o, piu 
accuratamente parlando. dal 
marxismo? ». 

Arriba y Castro: «In alcu
ni punti dello schema viene 
consigliato il dialogo con i 
fratelli separati... anzi viene 
affermata la liceit'a e Toppor-
tunita che i cattolici si uni-
scano. nella preghiera con i 
fratelli separati. Questo at-
teggiamento non sembra con-
sono alle leggi della Chiesa 
ed espone i cattolici a gravi 
pericoli. Bisognerebbe percio 
inserire nello schema un in
vito ai fratelli separati af-
finche si astengano da ogni 
proselitismo fra i cattolici... 
II magistero di Cristo e stato 
affidato soltanto alia Chie
sa cattolica, alia quale per-
ci6 spetta il diritto e il do
ve re di predicare il Vangelo 
in tutto il mondo. Lo sche
ma. cosi com'c, non lo ap-
provo >. . 
. Bueno.y Monreal: « L*ecu-
menismo e lodevole, - per6 
occorre molta prudenza, per 
non esporre i fedeli al peri-
colo deirindifferentismo. che -.ys percio non e il caso di par-

'-i^ij l a w degli ebrei e della liber-lcolloca sullo stesso piano le 
irfi.'" • ' • . . > • • . . . . . . 

diverse confessioni cristiane. 
Questo pericolo . sembra' ac-
centuato dallo schema, il 
qtiale usa espressioni piu 
che deferenti verso varie con
fessioni, ed afferrna — erro-
neamente — che anche fuo
r i -de l la Chiesa appare la 
grazia dello Spirito Santo e 
si possono incontrare la fe-
de. la speranza. la carita*. 

Sidarous; « II capitolo sui 
giudei e fuori tema in uno 
schema sull'unita dei cristia
ni e non e neppure necessa-
rio per proclamare la con-
danna deirantisemitismo per
che la: Chiesa ha sempre 
condannato le persecuzioni. 
Trattare la questione degi 
ebrei e, in questo mome 
to, pericoloso, e non vi e m, 
tivo alcuno per.farlo*. 
• Saigh: < II capitolo sjfgli 

ebrei e completamente won 
posto.L'ecumenismo e / u n a 
questione di famiglia, fm cri
stiani. . Che cosa . e'eatrano 
gli ebrei? Questa e rtfoffe-
sa per i fratelli separati. Se 
si deve parlare deif giudei. 
se ne parli in sin aUro sche
ma e si parli ancW/ di altre 
religioni. per esempio. del-
Tls lam. . ..•.•.:-

Per amore di ferita, dob-
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del Rettpre 
Dalla nostra redarioae 

-PALERMO. 18. 
Al termine di una votazione 

assai contrastata, il pediatra 
prof. Michele Gerbasi e stato 
eletto stamane, con uno stret 
tissimo margine di, voti. Ret 
tore dell'Universita di Paler
mo. La seduta del Senato Ac-
cademico, protrattasi per al-
cune ore. e stata caratteriz-
zata dalla muta protesta di 
ceiitinaia di studenti che, rac-
coltisi nell'atrio della Centrale, 
hanno. manifestato - composta 
mente per iK fatto che l'orga-
nismo rappresentativo sia stato 
ancora una volta escluso da 
una decisione cosi impegnaliva 
per Tawenire dell'Ateneo. al 
meno per i prossimi tre anni 

u- „ . ^M . ., Come e noto. le vigenli di-
biamo aggiungeri che il p a - | s p o s i x i o n i d i l e g e e nducono 
tnarca Saigh si | pronuncia-jnraticamente l'ele2ione -del 
to contro Tantilemitismo e Rettore ad un fatto di ordi 
il razzismo e cha sulla colle-
gialita, si e colllcato fra gli 
innovator! • piu audaci. Ma, 
sempre per amofe di verita. 
dobbiamo chiarile: 1) che 
gli orientali awersano il ca
pitolo sugli ebrei per puro 
opportunismo nei confronti 
dei rispettivi governi arabi, 
e . per paura di rapresaglie 
contro le - deboli comunita 
cristiane; 2) che gli spagnoli 
sono ostili al dialogo coi pro
testanti, perche di recente il 
dittatore Franco, sia per ser-

naria amministrazione. dove, 
spesso, il • compromesso che 
viene realizzato tra i votanti 
per esprimere una maggioran 
za si basa sulla ripartizione 
delle cntrate tra i van istituti 
universitari, quando • non ' su 
compromisssi piu sconcertanti 
• Malgrado lo strettissimo ri-

serbo che circonda i risultati 
delle elezioni. attendibili indi-
screzioni danno il prof. Ger 
basi (attualmente preside del
ta Facolta di medicina e chi-
rurgia. direttore dell'ospedale 
dei bambini e della clinica 
universitaria pediatrics della 

vilismo verso gli Stati Uni-'citta) come eletto con 52 voti 
ti, sia per ricattare Tinquieto 
clero iberico, autorizzo il 

groselitismo protestante in 
pagna, provocando un'on-

data di panico nelle alte sfe-
re ecclesiastiche. •• . ' 

Arminio Savioli 

su 99; i voti dispersi sareb-
bcro stati parecchi e le schede 
bianche ben 22. -

II prof. Gerbasi succede al 
prof. Tommaso Aielio. che ha 
retto VTJniversita di Palermo 
nei due trienni precedent!. 

g. f. p. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 18. 

Nelle ore di punta la 
velocita media delle auto-
mobili • nei centro cittadi-
no, secondo uno studio del 
comune di Milano, va da-
gli 8,5 agli 11 km. orari. 
Ma queste sono le medie. 
In realta ogni milanese ha 
avuto modo di epserimen-
tare che in certi punti lie-
vralgici — "pinzzale Lore- [ 
to, ad esempio ~la velo
cita, pud tranquillamente 
scendere sui 2 km. orari:. 
un terzo della velocita di 
un pedone afiaticato! 

Numero 
un milione 

< Giunti • a questo. punto, 
sarebbe logico aitendersi 
i'ostracismo alle automobi-
11 e Vapologia •: del mezzo 
di trasporto pubblico oJ 

isto che viviamo inUina 
>cieta individualista. del-

laSbicicletta. Invece a Mi-
lam\si stanno preparahdo 
soleinat - cerimonie ptr la 
consegrm — ormai n<fn lon-
tana —\del la targi auto-
mobilistiba numerd un mi
lione ment^e la munta co-
munale — che jnonostante 
la colorazione\m centro si
nistra, continufotranquilla-
mente la poiitttia di tra-
sporti della/giunfti,centri-
&ta — scomggia gl\uten-
ti del pttoblicb trasporto, 
portando/a 50 lire il p\ez-
zo del^fiiglietto del tr< 
e stanfiando miliardi pe 
la coatruzione di una stra-
da sopraelevata che con-
senttra a miqliaia di auto-
mdoilisti j* di • prectpitarsi 
inevitabilmente a 612 km. 
•rari da viale Zara — uno 

piii larghi e lineari via-
Milano — nella stret-

toia-trappola di piazzale 
Lagosta che si trova alia 
estremitd. del viale. •", 
• - Verrebbe fatto di pensa-
re, alia luce di queste de-
cisioni, che la follia abbia 
colto • i' pubblict ammini-
stratori e che costoro quin-
di, abbiano diritto a delle 
attenuanti. ' In; realta ' si 
tratta di scelte lucidissime, 
prese nonostante in studi 
ufficiali si afiermi che « la 
crisi del trasporto urbano, 
considerato in termini glo-
bali. deriva da una parte 
dall'allargamento delle cit-
ta al di fuori di ogni ra-
zionale disegno... dall'altra 
parte dallo sviluppo della 
motorizzazione individuate, 
particolarmente Id dove la 
propensione alia motoriz
zazione e tale da determi-
nare per essa ritmi di svi
luppo piu rapidi di quelli 
del reddUo... *. - ^ v v 

Dove portera tale pro
pensione e presto detto. II 
numero delle automobili 
circolanti a Milano e rad-
doppiato net 14 anni dal 
193S al 1952 ed e quadru
plicate. nei 9 anni dal 1952 
al 1961. L'anno scorso. nel
la provincia di,Milano, a-
vevano pagato ta tassa di 
circolazione 339.568 auto-
vetture. Se si mettessero 
in movimento una dietro 
Valtra, formerebbero da 
sole una fila lunga 1354 
km., considerando un in-
gombro medio per auto-
vettura di 4 metri, tanto 
per lasciare una spanna di 
distanza tra un paraurti e 
Valtro. Quanto verrebbe 
lunga la fila se si conside-
rasse nei conteagio i 740 
mila e 121 - veicoli com-
plessicamente circolanti e 
facile immaginare. Fatto e 
che questo mare di auto-
veicoli circola, o almeno 

' dovrebbe circolare, sui 980 
' km. di strode cittadine o. 
se si vuol essere generosi, 
sui 1885 km. di strode co-
munali di Milano e dei 
paesi del circondario. " 

Che cosa do significhi e 
presfo spiegato — anche 
a chi non abbia la Ventu
ra, o la sventura, di aver 
esperimentato la circola
zione milanese — se si 
considera il fatto che. con
tro una media italiana di 
380 km. di strada dei vari 
tipi per 100.000 abtranfi. 
100.000 milanesi disponao-

• no di soli 103 km. contro 
i 120 km. dei : romani^ i 
133 km. dei genovesi. I 
268 km. dei torinesi. i 498 
dei bologneti. In Italia, a 
questo proposito, stanno 
peggio tolo i napoIctaiH i 

qualt dispongono di 67 km. 
di strode : per centomila 
abitanti. Non essendo pero 
i napoletani J stati toccati 
dal € miracolo economico *, 
pagano la' tassa di circo
lazione per sole 114.404 au-

.tovetture, le quali quindi 
, dispongono del doppio di ( 

strada di quelle milanesi / 
Eppure tempi ancora nifj 

duri verranno per i mila
nesi, se continuera adJisse-
re incoraggiato il tmspor-
to individuale. Ppevisioni 
elaborate per dipftto par-' 
lano infatti, peivu 1975. di 
1.035.000 autojfetture con
tro le 338.568 dell'anno 
scorso. Una/previsione che 
dovra, qtufnto meno, por-
tare al rjovesciamento del
la terjfiinologia ufficiale 
del ' traffico stradale, la 
jqual^ definisce la ;• strada 
come * un'area di uso pub
blico aperta alia circolazio-
TXe • dei pedoni, degli anl-

Jmali e dei veicoli». Con 
' una simile mole di auto-
• veicoli — infatti — non \ 
potra piii circolare nessu-

• no. • a meno " che non si 
'-adottlno = provvedimenti 
drastici e coraggiosi. Pri-
mo fra questi, la chiusura 
al traffico privato del cen
tro cittadino, quel centro 
che conta300 tra vie,viuz-

. zef piazze e piazzali, che 
accoglie oltre 7.000 tra uf-
fici, negozi, cinema e tea-
tri e che non pud piii sop-
portare un traffico qrario 
calcolato in 60.000 ueicoli 
dei t>ari tipi su un'area di 
3,5 fcmq. Non basta, infat
ti, limitare Vorario di par-
cheggio e non-e sufficiente 
Vadozione 'di tariff e di par-
cheggio / progressive '•: per 
xoraggiare • dall'uso • del-

Iiuitomobile coloro che si 
recmio in centro per la-
vora^qnche se questo prov-
oedimanto pud essere be
ne accerto alle grandi im-
prese commerciali — leggi 
€ Rinascenfhs* in * primo 
luogo — che\temono una 
contrazione delle - vendite 

':-J Un '• provvedtmento di 
questo tipo e gid srhfo adot-
tato con successo n. Rot
terdam, che puo esserade-
finita la Milano olandes*. e 
d'altra parte gia in alcu 
strode - del centro ± di Mi
lano e stato fatto qualche, 
timido tehtativo di limita
re il traffico privato, sen-
za danni per le imprese 

: commerciali. E se propria 
[ non si vuole chiudere il 
-centro al traffico privato, 
occorre '< almeno ' vietarlo 
nelle. ore di punta. 

Naturalmente per far 
questo occorre. affrontare. 
il problema dei parcheggi 
periferici, occbrte rqecor-
dare le arterie di pene-
trazione, occorre potenzia-
re il trasporto • pubblico. 

II piano -M 
-dell'ATnll 

r4--' Uri recente documento 
del» sindacato autoferro-
tranvieri aderente alia 
CG1L lamentava che il 
piano " quadriennale del-
VATM prevedesse una spe-
sa di 8 miliardi per Vac-
quisto • di 800 autobus a 
2 assi e una spesa di soli 
800 milioni per I'ammo-
dernamento del materiale 
rotabile tranviario. Ora si 
potrebbe anche ammettere 
che Vamministrazione mi
lanese ignori quanto si af
ferrna nei congressl inter-
nazionali sui trasporti pub
blict, nei quali si dice che 
* va assolutamente esclusa 
la possibility di risolvere i 
problemi della circolazio
ne urbana in altro modo se 
non con il riservare al 
mezzo pubblico (qualun-
que sia il tipo di veicolo 
adoperato) vie riservate di 
scorrimento* e si potreb
be anche ammettere Vi-
gnoranza della valutazio-

• ne secondo cui * Toccupa-
zione delle superfici stra-
dali per .autobus e di 10-
20 volte piii favorevoler di 
quella dell'automobile pri
vato. mentre e addirittura 
di 22-32 volte piu favorc-
vole per il tram *. Non si 
pud Invece ammettere che 
ignori il significato delle 
cifre dei bilanci dell'ATM. 

Nei 1938 erano impiegati 
sulla rete urbana milanese 
962 tram, che si erano ri-
dotti, nei 1960 ad 831. Nel
lo stesso lasso di tempo pli 
autobus erano passati da 

87 a 373 cA filobas da 40 
a 336. Orjt, pur non consi-
derandohl vantaggio che il 
tram .consente rispetto ai 
mezjtX su gomma a propo
sitidi occupazione di suo-
larpubblico e di trasporto 

Jxi passeggeri, non si "pud 
^ignorare • che nei .bilanci: 

dal 1949 al 1962 si registra 
per • il seruizio tranviario 
un attivo di gestione • di 
5.220 • milioni, contro ' un 
pqssivo • di 6.443 ' milioni 
per il servizib automobili-
stico e di 4.716 milioni per 
il servizio filoviario. Cior 
nonostante si - punta - sul 
mezzo su gomma, tanto c'e. 
Vutente che godra ' di un 
servizio sempre peggiore 
ad un prezzo sempre mag-
giore. E non importa se 
sono gli stessi ' dirigenti 
dell'ATM ad affermare che 
se la velocita media tran-

\ viaria raggiungesse i 16 
km. orari, per questo solo 
fatto si realizzerebbe un 
risparmio di un miliardo 
l'anno. :• ' 
' Ritorno al vecchio tram. 
quindi? Lo sostengono in 
Europa e _in America gli 

.urbanisti piii avanzati. 
D'altra parte a Milano non 
si e forse «scoperta > la 

• metropolitana con un seco-
lo di ritardo? Non si e 
forse,»gid . oggi, coscienti 
che se non si potenzia il 
trasporto pubblico fra die-
,ci anni e forse prima si 
arrivera alia paralisi com-

pleta, a meno che non si 
provveda alia costruzione 
di 200 chilometri di auto-
strade in-zona urbana? -:-...:• 
•' Sono stati fatti, in base 
a questa previsione, anche 
i conti di massima e si e 

' calcolato che tra espropri, 
costruzioni di strode e in-
frastrutture varie occorre-
rebbe una spesa < di 700 
miliardi, ossia una spesa di: 
poco inferiore all'intero bi-
lancio di 10 anni del comu
ne di Milano, col risultato, 
tuttavia, di ritrovarci tra 

: died anni nelle condizioni 
attuali. Un potenziamento 
del trasporto pubblico, la 
costruzione di 110 km. di 
linee, integrate con le linee 
tranviarie attuali, con la 
metropolitana e . con • le 
ferrovie vicinali, risolve-
rebbe invece il problema 

'con una spesa di 200 mi
liardi. ^ i-J: -r -...v.-•.;.: 

. - La Giunta, preferisce la 
soluzione « autostradale » e 
vara la sopraelevata di via
le Zara, senza preoccuparsi. 
del • suo ' raccordo e delle 
tangenziali e dimostrando 
una supremo indifferenza 
per la congestione del traf
fico nella zona centrale. 

i Ma • tra i risultati del-
incremento della motoriz
zazione a Milano ve ne 
sono alcuni che '~ possono 
anche non balzare subito 
all'occhio, ma che non sono 

tempo libero, •• gli sposta-
menti • nella citta per ra-
gioni ricreative dovrebbe-
ro essere in aumento; sono 
invece in diminuzione per 
la buona ragione che chi, 
per ragioni di lavoro, ha 
ajOFrontato Vimpresa, con 'i 

. mezzi pubblict * o privati 
•due o quattro volte al gior- ' 
no, rinuncia ad imbarcarsi 
nei tbailamme* del traf
fico cittadino per '•• moritrt 
culturali, o piii semplice-
mente di divertimento.' 
' Nei recente, appassiona

to dibattito . provtocato al 
Consiglio comunale dalla 
decisione di aumentare le 

, tariffe, questi problemi . 
sono stati affrontati dai 
comunisti nei quadro di 
una politica tesa a sanare • 
i bilanci dell'ATM ed a 
sviluppare- il trasporto 
pubblico. Si e chiesto che 
siano adottati provvedi? I' 
menti tali da scoraggiare ' 
il trasporto privato, si e 
chiesto che i 3/4 degli in-''' 

_ vestimenti previsti' per i 
lavori pubblict cittadini " 
siano destinati alia realiz-. 
zazione di sedi proprie di ' 
scorrimento per i trasporti 
pubblici, si e chiesto che 
le • aziende contr'ibuiscano ' 
alle • spese del pubblico 
trasporto in considerazio
ne del fatto che ne sono 
direttamente awantaggia-
te. 

cui •• s? fa ' Vapologia Vei * Ferdinando Strambaci 
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