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Per I'agricoltura 
enti burocratici, 

propone il governo 
Si tenta di istituzionalizzare un sistema di 

programmazione alia rovescia: lo Stato 

paga (2.750 millardi in 5 anni) e gl i agrari 

disporranno a loro piacimento 

Marled! cnmir.rcra nl Se-
nalo la disruvdnie snl pro-
gcllo di legge per gli enli 
di sviluppo in a^rindlura. 
Dopo una lunga c torltitma 
ballaglia pnrlnnirnlnre, svnl-
lasi in C<>mmi<isiinip, il pro-
gello governalivn arrivn al 
dibatliln generate trasforma* 
to rispetto alia fnrmiilaziniic 
originaria ma « vuolo n di 
quel conlcnuli die i sinda-
cali, e tulle lo forze dcnio-
craliche legate agli inleressi 
del lavoratori della terra, 
volevano dargli. 

In quallro punti fondn-
rnenlali il prngcltu governn-
livo BI allontana dalle ri-
cliicsle dei luvornlori: I) 
non prevede die RII enli 
vengann cosiituili in liillu il 
Paese cd opera disrriminii-
ii(»tii fra linn rc^ionc o 
1'altra, prive di i|ualsiasi 
giustificazione; 2) la <;fera 
di compiMenzn solo in nl-
cunl casi pi. ira rninciilero 
con la rcpinne: il detluto 
coBliluzinnalc, die impor-
rebbe un preciso riferimen-
to ai poteri regiomili in ma-
teria agricola, vieno eluso; 
3) agli enti cosi configtirali 
vengono negali, in quaUiani 
modo, pnteri per opire Mil-
la slrutlura fondinrin, *in 
nel senso indirato dal pro-
gelto della (MSI.. fintcrvenlo 
contro proprietari inadem-
pienti alle mielinrie) sin nel 
sertso, pin atnpiu. indp-uto 
nel prngelln della COIL: 4) 
gli orgnni degli enli rim.in-
gono di nalura hiirocratii-a. 
privi di qualsiasi collegu-
mento con comuni e provin
ce (a livcllo di zona) e di 
partecipazionc di rnpprescn-
tanze pnliiicbe locali a li
vcllo dirigcnxialc. 

Fur essendo cosi svuotato, 
il progcllo ora prescntalo 6 
inviso alia prnpricln tcrriera 
die — inrnraggiata dai con-
tinui ccdimenli del gover
no — chicde ora una resa 
Benza cnndiriotii. I liberali, 
cho Bono alia testa di que
sts olTensiva, hannn pcrsi-
no irriso aH'in.M<nliva dclle 
visile compiule dalla Com* 
missione agricollura del Se-
nalo alle sone di rifurnia 
agraria. Ad essi la realla 
dclle campagne poco inle-
ressa, poiclie si scntono M-
curi di potere mnnovrarr an-
cora il a gruppo di pres-
sinne n lionoiniano e la de
al ra della DC. facendo in-
gniare nl I'SI e ai a sinda-
calisti D della (IISI- urn-ho 
qurslo mspo. 

II gruppo rnmtmisla pai-
tecipera al dibaltilo soste-
nendo una linea die gia ba 
avulo ampia motivazione 
nella rrlnzinne di minnrnn-
za presrntata dal sen. ("i-
polla. I-a relazione rilcva. 
anzilulto. die un governo die 
consents all'acrelerazione del-
I'aliuazione del Mild dovrdi-
be farsi promolore di una 
ardita pnlilira ili rifonne nel-
I'agricollura ilnliana, cerla-
menlc in slato d'inferiorita — 
per Ir sue slnillure arreirale 
— rispcllo agli allri pacsi oil-
ropei. 

Che COM dirnno, invere, i 
recenti progclti di a Piano » 
qtiinqucnnale e il progelto di 
rinnovo della Cassa per il 
Mexzogiorno? Da un lalo si 
tace sulle slnillure — com-
ptendo implicilamente una 

acella a fnvorc deiralluale as
set lo (irnprieluiio — dall'al-
Iro si pi upline di loiuenlrare 
gli iuvfslimeiiii per il Sud in 
30(1 mila cllm i del terrilorio 
iiieridimiule. liiseiaiido ftiori 
di ogni inlcncntn i 7 milio-
ni di ellari nun irri^ui. I'.' 
esprcssa. ipii, una leinlen/a 
ad nccelerare i fallori di di-
sgrega/ione deirambienle ru-
rale, pifi die allu sua trasfor-
ninzione, con elToiti dramma-
tiei per i conladini e contra-
Mi die insorgono all'inicnio 
Rlesso dello alluali lenilenze, 
come dimoslrano i piani — 
ben diversamenle oricnlali, nl* 
iiieno in parle — dell'Enle 
Pimlia. per la ulili/zazidne 
dclle aequo in Sirilin, per la 
Uiriascihi della Sardegna, o gli 
Ble«si projicili dcll'Knle Mu-
reiuma, deH'I'iile Vuldicliia-
na e del « Piano iimbro •>. 

II progelto su;:li enli di 
sviluppo, d'allra parte, a com-
pensa» qucsti indiriz/.i iol 
far sopravvivcre organismi — 
come i consorzi di bonifica — 
e poteri, come quelli dele-
gait agli Ispetlorati agrari in 
materia di finanziamenti. che 
consenlono alia propriela ter* 
riera di sfuggire a qualsiasi 
misura rivolta a dar vita a 
unit sviluppo programmato 
flell' agricollura. Ilifcrenilosi 
alia visita compiuta alle zo-
no di riforma il rchilnre, 
inoltre. rileva allri punli di 
conlraddizionc con qualsiasi 
volnnla di far vivere gli en
ti con poleri eflellivi, come 
rallidamenlo esclusivo degli 
nnimassi alia Kcderconsorzi 
con I'esdusione dclle coope
rative; I'assurdita di dover 
sottoporrc i progelli elabora-

^ li dagli Knli o da cooperati
ve d.i cssi assislile agli Ispet
lorati; Tassolula ostilit.'i con 
cui gli isiituli di credilo egra-
rio trallano con le coopera
tive; la mancanza di rappor-
ti con gli enli local! e di 
a conlraltazionc» fra enli c 
sindacali. 

II progelto governativo non 
risolvc nemmeno questo die 
sonn queslioni elementari di 
liiiizionulitii dello tnlervenlo 
ptibldico in agricollura. Se 
a cbi paga Cordieslra ha di-
ritto di deridere quale musi-
ca si dove sinmare », in agri
collura ci tru\iaiii(i in una 
silua/ione opposia: lo Slalo 
pagu (27"»() miliardi nei pros-
simi cinque anni. si c dri
ll*) ilia l.i uiusira c qu-lla 
\olula dalla grande proprie
la tcrriera. ['.' a questo sro-
po. sciiza dulibio, die la 
slessa foriniilazionc dei 
« programiui di zona n prc-
\ ir.fi nel « I'iami» non sa-
rel-brro adidali alia t-olla-
horazione degli enli di svi
luppo con i Comuni, ma 
sotloposli alia hurocratica 
e reulralizz.ila o sorveglian-
za o c apprma/inne degli or
gan! ministerial!. 

II dibaltilo che si aprc do* 
podomani al Senalo fornisce 
j'orrasioiie. quiiuli, per un 
ntinvii si-milrii ilrrisivo per la 
polilira agraria die terra sc-
guila in fulliro I'ercio i la-
\oraluri non main lieranno ili 
mobililarsi. anrhe in qticsla 
occasione. per costringcre !a 
maggioranza di ceniro-sinislra 
— o almcnii una parte di es-
sa — a ritrdcre le sue po-
sizioni. 

Gli ospedalieri 
pronti alio sciopero 

Le disposizioni che il mini-; 
stro della Sanita, di concerto 
con qucllo del Lavoro e dell'In-
terno ha cmanato agli organi 
periferici per il conRlobamento 
delle relribuzioni del persona-
Ie ospedaliero. sono state de-
nuDciate come un palese abuso 
di potere nci eoniroriti dell'an-
tonomia contrattuale del sctto-
re dalla Federazione dipcnden-
ti enti locali ed ospedalieri ade-
rcnte alia C d l U In un eomuni-
cato delta Fedcraz.one le di-
rettive emanate sono gwdirate 
«Iesive sia degli intere?>i nor-
mativi che del potere del sin-
dacato. mortificano !e aspetta-
tive dei dipendenli dc-Rh ospe-
dali • proprio nel memento in 
cui tendono a conquistare. tra-
mite ' una nuova tematica sin-
dacale e rivendicativa articola-
ta. un nuovo na^setto delle qua-
lifiche. la riforma dei <ervizi 
ospedalieri. nonche la riqualifi-
cazione profe<:«ion3le della ea~ 
tegoria con nuovi ordinamenti 
democratic! -

La Federazione enti locali ed 
ospedalieri. nel respingere l"il-
legittima posiz:one e deriNione 
dei ministeri della Sanita, del 
Lavoro e dell'Interno. ha chia-
mato i lavoraton degli osped.i-
li a mobilitarsi inlorno ai sin-
dacati per rjspondcre nel modo 
piu encrgico alia minaccia di 
vedere soppres«a ogni autono-
m\M di contrattazionc del set-
t o r * 

Operai e student, uniti per la SIRMA di Mestre 

Marcia popolare 
per impedire 
i licenziamenti 

i 

* 1 

PORTO MARGIIERA — La « marcia di solidarieta > si e conclusa davanti al can-
ccili della SIRMA occupata. 

Aumenfano 
anche le 

tariffe 
oeree 

E* probahile che dal primo 
aprile le tariffe dei servizi aerei 
vengano aumentate del 10 per 
cento Una richie<ta in tal -enso 
e stata presentata al governo 
da parte dell'tspettorato gene-
rale dell'aviazione civile. 

La proposta. che si iscrive 
nel qnadro del generale aumen 
to delle tariffe" dei tra?porti e 
stata motivata. in una dichiara 
zione del gen Felice Santini. 
direttore generale dolTaviaziiv 
ne civile, con il - progressive. 
ammodernamento della flotta-
e con l'adeguamento delle retri-
buziont del per*onale I! gene-
rale Santini si 6 preoccupato 
di minimizzare I'incidenza del-
reventuale prowedimento so-
stenendo che il traffico non 
avrebbe a risentirne dati i van-
taggi che i servizi aerei as>i-
enrano rispetto agli altri mezzi 
di trasporto. 

Dal nostro inviato 
MESTRE. 20 

Per quattro chilometri han-
no marciato lentamente. cantan 
do, lanciando slogan, soffiando 
nei fischietti: migliaia di per-
^one. quattro o cmquemila. for-
se di piu. Operai di Mestre e 
di Marghera. student! dell'Isti-
tuto di arehitettura. e di Ca* 
Foscari, giovani del PCI. del 
PSI. del PSIt'P. del PR I. par-
lamentari e dirigenti sindacali. 
artisti e intellettuali veneziani. 
donne. familiari degli operai che 
da cinque giorni occupano i due 
stabilimenti SIRMA di Porto 
Marshera. Un corteo acceso. vi-
brnnte. carieo di entusiasmo. 

Hanno marciato lungo il Cor-
so del Popolo di Mestre. sul ca-
valcavia che divide la eitta dal 
srande agglomerato delle fab-
briche di Marghera. Poi. quan-
do sono entrati nella cittadella 
operaia. nel paesaggio alluci-
n.'inte fatto delle strutture a-
^tratte degli stabilimenti chi-
mici. delle montagne di carbo-
ne. dei fili gialli del ftimi vele-
nosi che salgono ininterrotta-
mente dalle ciminiere, tutti 
istintivamente hanno accelerato 
il passo. La cadenza si e fatta 
piu serrata. il grido ritmato 
- SrRMA. SIRMA! -. e - SIRMA 
si FIAT no! - e salito progres-
sivamente di . tono. diventando 
quasi rabbioso. 

In distanza. si sono eomincia-
te a vedere delle tute blu. un 
grande striscione OAiutateci e 
resisteremo-). una bandiera 
Erano gli operai asserragliati 
nella fabbrica che attendeva-
no. impazienti. con gli occhi |u-
cidi dalla commozione. aggrap-
pati al cancello e ammucchiati 
sul tetto della portineria. Allo-
ra. quelli in testa al corteo si 
50no quasi messi a correre. men-
tre scoppiavano gli applausi. Ap-
plaudivano gli operai dietro il 
cancello dello stabilimento oc-
cupato. applaudivano quelli che 
erano venuti a manifestare la 
loro accesa solidarieta alia lot-
ta che da sei giorni scuote 
Porto Marghera Dalle sbarre si 
protendevano decine di brac-
cia. a stringere decine di mani 
I cartelli. gli striscioni ondeg-
giavano sulle teste della Tolla. i 
giovani agitavano le bandiere 
e cantavano. Qualche donna. 
moglie di operai che da cinque 
notti dormono nei reparti affu-
micati dello stabilimento. accan 
to ai forni. si asciugava le 
lacrime. 

E da un m!crofono lmprowi-
sato. passato attraverso le sbar
re del cancello. ha parlato Ro-
dolfo Calzavara. dirigente della 
Commjssmne interna, con la 
barba lunga di una settimana 
ma con la stcssa calma deci^io-
ne del pnmo giorno: - S.amo 
qui dentro — ha detto — per 
mped:re che ;! nostro padrone 

!a FIAT, hcenzi lrfi nostri com-
pagni di lavoro. Questa vostra 
grande marcia. questa manife-
itazione di lotta e di solidarieta. 
e la nostra compatta resisten-
za. dicono che di programma
zione si parla non solo nel Par-
Iamento. ma anche qui. Noi vo-
gliamo una programmazione che 
non significhi licenziamenti. ma 
piu lavoro e p:£i salario per 
tutt:. p:u d.gnita e Iiberta nelle 
fabbr.che E' duro restare rin 
'h.usi g.orno e notte. ma no: 
s.amo tutti uniti. lavoraton del
la CGIL e della CISL Con il 
voitro apposc:o. con l'a:uto de
gli opera: d- Marghera ch<? 
martedi s.vndono in sciopero 
generale. s:amn corti di v:n 
cere perche passi la hnea de-
mocratica dei lavoraton e non 
quella dei monopoli -

La fo'.ia applause I g.ovani 
passano i ioro cartelli agi: ope
rai arramp.cati sul tetio d:cen-
do" - Li porlerete voi in corteo 
a Meitre. quando uscirete dopo 
!a vittona - Gli studenti si tol-
gono il cappello goghardico e 
:mprovvis3no una raccoita d-
denaro e di sigarette. II grup
po di -Canzoniere popoiare-
canta le canzoni della protesta 
operaia In:anto. una nutnta de-
legazione di mamlestanti si re-
ca alia SIRMA 2. in seconda zo
na industriale. alcuni chilome
tri pu'i lontano. dove si trovano 
gli altri 2S0 operai del com-
plesso occupato. E* stata una 
giornata memorabile. 

Mario Passi 

Per il conglobamento 

Verso la lotta 
ventimila 
ferrovieri 

Lo sciopero avverr^ il 2 aprile - Risolta la ver-
tenza degli elettrici - Domani riunione dei sinda-
cati per la gomma - Incontro con il governo per 
la Carbosarda - Martedi sciopero dei mangimisti 

I ventimila ferrovieri ope
rai e manoval i del servizio 
trazione e del personale de-
{4li uffici che lavorano a cot-
t imo (contabilita, controlli . 
ecc.) attueranno me /za gior
nata di sciopero il 2 aprile 
per ottenere una corretta ap-
plicazione dei riflessi del con-
ylobamento sui cottimi e sul 
premio di produzione. Lo 
sciopero, indetto unitaria-
mente , e stato provocato dal
la ingiustiflcata resistenza op-
posta dai ministeri della Ri
forma, del Tesoro e dei Tra-
sporti al le rivendicazioni dei 
lavoratori. 

ELETTRICI — La FIDAE-
CGIL e la FLAEI-CISL han 
no revocato 1'agitazione dei 
dipendenl i d e l l E N E L . in 
quanto si e concluso Titer Ic-
gis lat ivo per I'emanazione 
della lecge delegata in mate
ria di trattamento previden-
ziale e muttialistico per i di-
pendenti dell 'ENEL. I sinda 
cati, in una loro nota. giudi-
cano « soddisface'nti in quan
to corrispondenti alle aspi 
razioni della categoria» le 
decision! del governo. 

( iOMMAI — Domani a Mi-
lano si decidera lo svi luppo 
della lotta per il r innovo del 
contratto dei 40 mila lavora
t o n della gnmma: si riuni-
ranno infatti le segreterie dei 
sindacati di categoria CGIL. 
CISL e UIL con le rappre^en-
tanze unit^rie di tutte le mag-
g ion fabbriche del settore. II 
convegno di Milano e stato 
preceduto da un ampio di-
battito svoltosi nel le fabbri
che in questa sett imana. I 40 
mila della gomma hanno at-
tuato da novembre nove gior-
nate di sciopero con forme 
molto avanzate di articolazio-
ne per turni: « ma per respin
gere la pohtica del blocco dei 
talari r della contrattazione 
aziendale. per opi>orsi all'at-
tacco della Pirelli , della Mi-
chelin. della CEAT e del le 
altre a / i ende — ha n l e v a t o 
il compagno Clatulio Ponta-
colonc* della segreteria della 
FILCEP-CC.IL — occorre pas 
pare ad una nuova fa^e piu 
impegnala della lotta che as-
sicuri ad essa la massima in-
cisivita e continuita > Xella 
riunione di domani la FII^-
CEP. in particolare. propor-
ra: 1) un programma conti-
nuativo di sc iopen ed il per-
fezionamento della lotta ar-
ticolata; 2) rendere perma-
nente nel le fahbriche la n-
sposta dei lavoratori alle va
n e manifesta/ ioni deirattao-
co padronale (tagli dei tem
pi. n d u z i o n e organici. ecc ) . 
3) dare piu ampio r e ^ i r o 
alia lotta dei gommai port.-.n 
dola fuori del le fabbriche 
con manifesta7ioni e cortei e 
stahilendo opportuni collega-
menti con altre Iotte sinda
cali. 

ALIMENTARISTI — Mar

tedi e mercoledi scenderan-
no di nuovo in lotta per 48 
ore i ventimila lavoratori dei 
mangimi zootecnici per il 
nuovo contratto. Le traltat ive 
per la soluzione della verten-
za vennero rotte dopo molti 
mesi (il contratto e scadulo 
nel maggio 1964), in febbraio 
a causa della pretesa padro
nale di stabilire un premio 
< fisso > di produzione, ingiu-
stificabile in un settore, come 
quello dei mangimi zootec
nici, in continua evoluzione. 
I ventimila lavoratori hanno 
gia scioperato per 24 ore il 
16 marzo. 

MINATORI _ II primo in
contro tra il presidente della 
Kegione sarda, on. Corrias, il 
s indaco e 1 capigruppo con-
siliari di Carbonia con i mi-
nistri Pastore e Lami-Star-
nuti per il passaggio comple-
to degli impianli delJa Car
bosarda all'ENEL e per 1'at-
tuazione dei programmi per 
un'industria di base si e ri-
solto in un nulla di fatto. Un 
nuovo incontro si svolgera 
domani. I minatori e tutti i 
lavoratori di Carbonia, gia 
protagonisti di uno sciopero 
generale avvenuto qualche 
giorno fa. sono decisi a pro-
seguire la lotta s ino a che le 
loro rivendicazioni non ver-
ranno accolte. 

?^-*> 
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REUMATISMI 
ARTRITI • SGIATICHE 

Sono fonte di tanrJ dolorl e 
un pericolo per il vostro av-
venire. ostacolano la vostra at-
tivita professionale ed il vo
stro lavoro casalingo. 

CURA PESCE 
Milano. via Monterosa B8 — 
Roma via Bari 3 — Bologna 
via Amendola 8 — Genova, via 
Roma 10/1 — Torino, via Mon-
ealvo 4 — Napoli. via Roma 228 

Rinerwiamenio 

Ero coipiti- da artrosi defor-
mante alia regione lombare e 
da <ciatica che mi davano for-
tissimi dolon impedendomi 
ogni attivit.l Ridotto in gravi 
cond.zioni fisiche. dopo un ci-
clo dl Cura Pesce sono com-
pletamente guanto. 

Sondrt Raffaello 
Pescantlna (Veronal 

TRASP0RTI 
mmiM 

II futuro e gia cominciato 
ma non per quelli pubblici 

» D «grande ritorno 
al mezzo pubblico 

Le zone centrali delle citta minacciate di paralisi - II consumo di spazio dell'auto: 22 volte mag-
giore degli autobus, 30 volte maggiore dei tram • In America si e rinunciato alle folli spese per il 
trasporto privato, per costruire ferrovie urbane e interurbane • II tram soppresso torna in auge 

Dalla nostra redazione 
MILANO. marzo. 

L'aumento dclle tariffe 
del trusporto pubblico, 
chiesto in olcune citta co
me Roma e Milano, o mi-
nacciato come a Napoli, ha 
portato a un pnnto di e-
strema tensione la qucstio-
ne dei trasporti urbani. 
Eppure c un fatto acqui-
sito che l'aumento delle ta
riffe non risana i deficit, 
ma li aggrava, pcrche al
lontana altri viagpiatori 
dal trasporto pubblico. e in 
definit'wa favorisce la mo-
torizzazionc prlvata. Au-
mentcra cosi la conqestio-
ne del traffico, diminuira 
ultcriormcnte la velocita 
commcrciale dei mezzi di 
trasporto. L'aumento e 
dunque una scclta che nn-
nulla, con un colpo di spu-
gna, le vere cause dei de
ficit delle aziende e inve-
ce dl contrastare favori
sce il processo di degrada-
zione del trasporto pub
blico. 

La prioritd. e la sociahta 
del servizio pubblico non 
lasciano spazio ad altre 
scelte che non stano a suo 
favore. E non e che man-
chino avvertimenti in pro-
posito. Nella relazione del
la Commissione consiliarc 
di Milano, alia quale han
no contribuito rapprescn-
tanti di tutti i partiti, per 
lo studio del problema del 
trasporti pubblici — che 
ha completato i suoi lavori 
nel '62 — si legge: < SI 
puo nconoscere al libero 
cittadino una complcta Ii
berta dl scclta del mezzo 
di trasporto ed assegnare 
all'cnte pubblico I'unico 
compito di provvedcre al
le strutture necessarie per 
il soddisfacimento di quc-
ste scelte individuali. In 
questo caso dovremo prc-
vedere un grande autnen-
to della motorizzazlone pri
vate. con un ritmo assai 
maggiore dell'aumento del 
reddito... e se si vorrd evi-
tare una quasi completa 
paralisi del traffico, la cit
ta e il suo sistema strada-
le dovranno essere profon-
damente trasformati. Nc 
conscguiranno enormi spe
se dcrivanti dalla comple
ta trasformazione di una 
citta con secoli di vita e si 
potrebbe dire, sia pure pa-
radoisalmente, la distru-
zione della zona ccntrale 
della citta stessa, almeno 
nci termini quali noi la 
conosciamo, per pcrmette-
re i movimenti e le soste 
di stmmenti sempre me-
no adatti all'nso nell'am-
bito di grandi citta >. 

Malgrado I'espericnza dl 
Milano c di altre cittd (a-
mericane ed europee, come 
vedremo) la Camera dl 
Commercio di Napoli pro
pone, in uno studio recen-
tc, una metropolitans in-
terprovinciate e all'interno 
della cittd la * prcvalenza 
del traffico privato, con la 
apertura di tre assi attrcz-
zati... *. Questa scelta per il 
trasporto privato ha alme
no il pregio della chiarczza, 
perche non si ammanta 
dietro la /rose «prior i td 
del trasporto pubblico > 
per poi fare scelte che van-
no esattamente in senso 
contrario. Eppure non e 
difficile prevedcre che co-
sa accadra, agevolando il 
traffico privato. 

Seppure con qualche 
decennio di ritardo, rispet
to ad altri paesi, al boom 
delVauV- ci siamo arnvati 
(almeno in alcune grandi 
cittd e zone industrializza-
te) ed ora ne proviamo le 
delizie: traffico congestio-
nato, rumorositd, ammor-
bamenlo atmosferico, enor
mi spese per le cnllcttici-
ta Sel 1963 Vacquisto di 
mezzi privati ha assorbito 
510 miliardi e Vcsercizio 
di tali mezzi 694 miliardi. 
Ma queste sono soltanto 
« le spese dei pnrati >. nnn 
si conoscc tnrece I'cntita 
delle spese sopportate dal
le collcttiritd per permct-
icrc la circolazione a una 
motortzzazione crescente. 
Un pallida nflesso si ha 
solo nelle decine di miliar
di di deficit delle aziende 
di trasporti. 

In Inghilterra e stato cal-
colato che il costo del la 
congest ione del tratfico su-
peraia nel '63 i 250 mi-
lioni di strrhne (pari a 
437.5 miliardi di lire). Ma 
m Italia, anche se in qual
che cittd si e rinscili a cal-
colore il costo per inscdia-
re un nuovo immigralo, 
nulla si sa ancora circa il 
costo socialc che grava sui 
comuni per ogni nuova 
vettura che enlra in cir

colazione. Si stima che la 
circolazione dei mezzi pri-
vatl individuali si svolga 
per il 10 per cento nelle 
urce urbane; nel 1963 circa 
il 40 per cento del parco 
autoveicoli. nazionale era 
conccntrato nelle cinque 
province di Milano, Roma, 
Torino, Napoli e Firenze, 
con una denstfd nci rispet-
tivl capoluoghi di una vet
tura ogni 6 abitanti. 

L'auto e una granite con-
sumatrice di spazio: a pa1-
ntd di viaggiatori traspor-
tati, secondo calcoit recen-
li. il consumo di spazio del-' 
(TititomnbWp c 22 volte 
maggiore degli autobus e 
30 volte maggiore del 
tram. Davanti a questi 
dati di fatto non ha 
alcun senso il dilem
ma ' « pro o contro l'au
to >. Compra l'auto, sob-
barcandosi a non pochi sa-
crifici e rinunciando talo-
ra ad altri consumi priori-
tari, chi ritiene che attra
verso l'auto pud meglio 
soddisfare le sue esigenze 
di trasfcrimento, sfuggire 
al mezzo pubblico, divenu-
to lento, disagiato, infre-
quente e anche costoso da
ta la irrazionalita dei col-
legamenti. 

E nc c prova la caduta 
dell'* indicc di • mobilitd >, 
che misura il numcro dei 
viaggi compiuti annual-
mente da ogni abitantc sui 
trasporti urbani. A Roma, 
dove questo fenomeno rag-
giunge la maggiore gravi-
td, /'« tnrfice di mobilitd > 
si e ridotto del 29 per cen
to in 6 anni. Scguono Tori
no con una diminuzione 
del 15,2 per cento, Mila
no (—14 per cento), Ge
nova (—9,5 per cento) e 
Bologna (—8,2 per cento). 
I cittadini vanno sempre 
meno in tram, usato sol
tanto per recarsi al lavoro 
e alio studio, ma non per 
ragioni di svago e di cul-
tura. Non la TV trattiene 
nelle case i cittadini, ma il 
trasporto inefficiente e co
stoso. 

11 dilemma pro o contro 
l'auto c dunque profonda-
mente falsa. Ma osservia-
mo I'espcrienza di altri 
paesi. anche se e dimostra-
to (vedi sopra il caso di 
Napoli) che I'espcrienza al-
trui vale poco o nulla 
quando il monopolio pri
vato e abbastanza poten-
te per escrcitare la sua 
pressione sui consumatori, 
spccialmente se le scelte 
dei pubblici poteri favori-
scono il successo della sua 

pressione degradando sem
pre piii il trasporto pub
blico a < frnsporfo dei po-
veri », a trasporto di se
conda classe. Eppure c pro
prio dal pacse pi it moto-
rizzato del mondo, gli Stati 
Uniti, che ci vicne un r>re-
zioso insegnamento. 

Nelle grandi mctropoli 
statunitensi gli ammini-
stratori hanno profuso mi
gliaia di miliardi per co
struire autostrade urbane, 
in omaggio al « buc sacro 
delta religione amcricana >, 
ma ora si son dovuti ar-
rendere. Ogni nuova auto
strada costruita per dimi-
nuire la congestione, ha 
richiamato nuovo traffico, 
siifficicnte a creare nuovc 
congestioni. Il caso limite 
e quello di San Francisco 
e delle sue cittd satclliti, 
dove recentemente i citta
dini sono giunti alia deci-
sione di tassare se stessl 
per creare un nuovo siste
ma di ferrovie interurba
ne. A Los Angeles, dopo 
folli investimenti in auto
strade urbane, visto che il 
problema era irrisolvibile, 
si e dato inizio alia costru-
zione di una rete dl ferro
vie locali, col c terminal » 
collegati ai parcheggi. A 
Neio York nella zona ccn
trale ' e praticamente vie-

tata la sosta dei mezzi pri
vati. E cosi a Cliicago. Ma 
lo stesso decade in Europa. 
A Rotterdam c a Stoccol-
ma i piani rcgalatori tm-
pediscono la circolazione 
privata all'interno della 
cittd. Ma cid che e ancor 
piii clamoroso c il < grande 
ritorno > al tram, ripristi-
nato, Id dove era stato 
abolito a favore degli au
tobus, in alcune cittd co
me Zurigo e Vienna. II 
bistrattatn tram si rivela 
il mezzo tecnologicamente 
pin avanzato, dal pnnto 
di vista dei costi. delle 
comodttd, del poco spazio 
viabile die consuma. Piii 
dei filobus c degli autobus. 
Dove jioii esistc metro o 
dove un metro c insuffi-
cicntc, il tram si rivela il 
mezzo di trasporto piii ef
ficient e. Da noi •int'ccc im 
snero furore spinge all'abo-
lizione di tantc lincc tran-
viarie quanto ptii possibi-
le. Nel migliorc dei casi 
per < decongestionare il 
traffico >, piii scicntcmcn-
te per sostituire la gomma 
alia rotaia. Intanto i defi
cit delle aziende aumenta-
no pflurosnmenfc c ccrti 
amministratori non snitno 
fare di meglio che propor-
re aumenti dl tariffe. 

Romolo Galimberti 

Contro il disegno di legge Mariotti 

/ dentist! minaccia no 
uno sciopero nazionale 
I medici dentisti, i professor! 

universitari degli istituti odon
toiatria e i loro allievi minac-
ciano uno sciopero aazionale 
se il disegno di legge Mariotti 
concernente la -disciplina del-
l'arte ausiliaria dell'odontontec-
nico» verrfc approvato. Que
sto e scaturito dalla conferenza 
stampa che ieri seha ha tenuto 
il prof. Benagiano, direttore 
dell'istituto odontoiatria della 
Universita di Roma e presiden
te dell'Associazione dei medici 
dentisti italiani. 

L'agit^zione dei dentisti e ini-
ziata. come e noto, non appena 
il ministro Mariotti ha presen-
tato un disegno di legge il cui 
art. 12. che costituisce il fulcro 
di tutto lo schema, aflerma che 
- gli odontotecnici possono com-
piere sul paziente, il cui cavo 
ora'.e e stato in precedenza pre-
parato, sotto il controllo del 
medico chirurgo o delPabilitato 
alio esercizio dell'Odontoiatria-. 

I medici dentisti sostengono 

che una tale legge oltre che 
dare una patente legale ad una 
schiera di «<abusivi- che prati-
cano la professione odontotecni-
ca, metterebbe in discussione le 
responsabilita in campo giuri-
dico. - Due personaggi — ha 
sostenuto il prof. Benagiano — 
sarebbero contemporaneamente 
abilitati ad operare insieme sullo 
stesso paziente: il medico e lo 
odontotecnico. Quest'ultimo do-
vrebbe essere il vero operatore 
almeno per quanto attiene auli 
atti indispensabili per la proget-
tazione e Vesecuzione della pro-
tesi dentaria mentre il medico 
sarebbe 1'assistente controllore. 
A chi attribuire la colpa delle 
eventuali lesioni: per errore. 
negligenza, imperizia? Chi sa-
rebbe 1'imputato? -

II prof. Benagiano ha quindi 
motivato la decisa opposizione 
della categoria ad eventuali 
estensioni dclle mansioni dello 
odontotecnico. 

Riposatel... 
il bucato si fa da s£. Basta possedere una 

DOMEX 
SUPERAUTOMATICA 

La superautomatica che fa tutto da s6. ed aaaleura un bucato perfetto. 
Sotida. robusta, modema. la DOMEX e fatta per restare molti anni al 
vostro servizio e con vostra piena soddisfazione. Infiniti programmi di 
lavaggio per qualsiasi tessuto, anche il piu delicalo. 

MOO. L4 per 
Kg, 4 , 

di bianchena 
asciutta . . 

MOO. Le per J 
Kg. 6 » 

di biencheria j 
asciutta 

V » 
1 /- V f un acquMto fatto 

per la sfcurezza e per il tempo! 
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