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Resisterd la «zona blu» nel centro storico? 

Uscite da I fango 
comparsa 

dei primi 

bubboni della 

nuova peste 

bruna» 
A sinistra: la faccla allucinata di Adolf Von Thadden, II leader neonazista che crede II suo partllo capace dl dare, enlro II 1969, un Cancelliere alia Germanla 
occldentale. Al centro: Klesinger, I'ex nazista che dlventera Cancelliere, assleme a Strauss, I'uomo polilico piu ambiguo e inquletante della Repubblica 
federate tedesca. A destra: Thielen, I'uomo consideralo II vero capo del Partifo neonazista. 

Rapporto dalla Germania di Bonn 
Chi sono, cosa vogliono i neo-nazisti - Tre elementi inquietanti - II «miracolo - sonnifero» 
Una adunata in una birreria di Monaco - Chi f inanzia il partito di Thielen e di Von Thadden? 

gia le automobili 
assediano Firenze 

Iniziative degli autoferrotranvieri comunisti per il mantenimento del dl-
vieto alle auto private - II centro ha acquistato singolarmente un volto 
umano anche se triste • « Siamo un paese libero» dice un assessore so-
cialdemocratico per sostenere la parita di diritti tra auto private e autobus 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 26. 

Mantenere. rendere permanen-
te, Jor.se estendere (oppure ri 
dimensionare) la cosiddetta < zo 
na blu »; vietare, insomnia, alia 
circolazione delle auto private 
(salvo ecceziont) il centro stori
co di Firenze: questa la proposta 
rilanciata dai diriaenii sindacali 
e politici (comunisti) dealt auto 
ferrotranvicri dorentini, nella 
prospcttiva, naturalmente, di una 
casta e rationale riorgantzzazto-

renze il traffico — prima del 4 
novembre — era tembilmenle 
pesante e caotwo. La veloctta 
media era bassissnna (U o 12 
chilometri orari) e tendeva a di-
mmuire Diminuiva il numero del 
passegoeri tra^portalt dai mezzi 
puhblici. aumentara quello delle 
auto private. Impossible par-
cheggiare. Ingorghi nelle ore di 
punta. Si proillava lo spettro di 
una paralisi. L'alluvione non scac-
cm le auto dai centro. non su 
bito. almeno Uautomobile s'm . . 
sinud dovunque. ostacold m modo tutPSe "w<*ro e 
orate i lavori dt sgonihero. con a aeve ave 

Dal nostro inviato 
BONN, novembre. 

« Entro il lilfii*. daremo iilla 
Gcnnaniii un Cancelliere fcrlc 
rale » Ncssuno a Bonn, a Mo 
naco. a Frnncofertc, a Duessel 
dorf era disposto. almeno uffi-
cialmente. a dai cieditn all'im 
pegno assunto, all'inclomnni 
delle elezioni in Assia. da 
Adolf von Thadden. capo 
del partito neonazista del
la Germania occidentale. Ma 
oggi. a una settimana di 
distan7a dalla sconcertante 
afTerma7inne in Bav icra. non si 
e sicuri di poter relegare il fe 
nnmenn della ripresa del neo 
nn/ismo ncll'amhito delle « biz 
?arrie » della politica della Re 
pubhlica federale Nelle dirhia 
ra/inni puhblirhe i leaders di 
Bonn ostentano ancora una cer-
ta sicurezza « Non sottovaluta-
re ne sopravvalutare» — e 
I'espressione corrente. Ma in 
privato. nessuno e tranquillo. 
I 15 deputati neonazisti che 
siedono nella Dieta della Ba-

- viera. aggiunti agli 8 gia in-
stallati in quella dell'Assia. co-
stituiscono una realta tangibile. 
che non si pud ig orare. Essi 
sono la. portati ai Parlamenti 

- locali da una piccola valanga 
di voti che tutti. fino a qual-
che tempo fa. avevano prefe-

, rito eliminare dai calcolo del
le possibilita 

Un solo tmmo politico aveva 
capilo quel che stava succe-
dendo: Franz Joseph Strauss. 
il lender dei cattolici bavaresi. 
Per questo tutta la sua cam 
pagna elettorale e stata impo 
stata su un nazionalismo esa 
spcrato R tuttavia ci6 non e 
valso a tagliare I'crba sotto i 
piedi ai dirieenti del partito 
neo nazista. Strauss ha visto 
aumentare i voti del suo par
tito e cio ha erandemente raf-
foivato la sua posi7ione nel 
gruppo dirigente democristia 
no Ma non d riuscito ad im 
pedire la elezione di 15 depu 
tali neo nazisti. tra cui un uf 
flciale della Bundeswehr in ser 
vizio attivo n risultato genera 
le d che la grande maggioran 
za degli clellori bavaresi ha 
votaln a destra e a est rem a 
destro* maggioranza assnluta 
al partifo di Strauss e 15 de 
puta'i al partito di Adolf von 
Thadden. 

I.a Hn viera — oi si consnla 
a Bonn - i» snln una natf*1 

della Germania occidentale K' i 
vero. Ma il guaio e che in Ba 
viera si e v>tat'>. nel resto drl 
la Germania occidentale no 
La slessa cosa. d'altra parte, si 
diceva all'indnmani delle ele 
zioni in Assia" I'Assia e solo 
una p:rcnl.i rv>*fi della Germn 
nia occidentale... 

Non vogliamo. sia ben chia 
ro. affermarc con questo che 
tra qualche anno i neo nazi*'i 
saranno mdroni del campo Mi 

• profonda inquietudinc di fron 
to a 'ro e'emc"! rbc n 'cm 
brano impurt'-r!- <* -intnmattri 
del cl inn p-">' ' • • «VHa GrTn-» 
nia occidentale. Primo: la sor-
presa che In prpvocato tra » 
gruppi dirigenti federali Taf 
fermazione neo nazista in Ba 
viera: secovdo- la strana ten 
denza fn atto. al vertice di tut 
ti i partitl tradizionali. a jgno 

- rare la lerione della realta-
terzo: rinsofferenza. e spes«;o 
la rivolta. con la quale una 
grande parte della pnpflazinne 
della Gf^nmnn occidentale rea 
ci'tce aira'l->rrr'» sji'rit.^to rel 
I'opinionp pubhlica internazio 
nale dairaFfermazione dei neo 
nazisti Si tratta di fattl che 
non promettono nulla di btmnr-
oltretutto perche rendono diffi 
cile il successo di contribnti 
riiiintere^s.iti c he daU'estemo 
della Germania di Bonn posso 
no venire al tentativo di iso 
lare e di srhiacciare il ricur 
gito neonazista 

TM sorpresa dei oruppi diri
genti ha origini lontane Esse 
stanno nella nrcocliosa siairez 
za. comune a demncristiani. e 
libcrali. di aver costruito nella 
Germania occidentale il miglin 
re dei regimi democratic! e di 
avcre «celto. per la Germania 
occidentale la miffliore colloca 
7ione interna7i"nnale E* una si 
curcyza fondata sul nulla, n 
«micliorp dei regimi». si sta 
scretnlando prima nncora che 
yoftn l*a«salto noo mzi^ta a 
causa dei suoi profondi difetti 
di striatum. I«T democrazia e. 

prima di tutto. espressione di 
una lotta politica sulle grandi 
questioni di indirizzo Ebbenc. 
rultima catnpagna elettorale. 
eui iiwinmo la \entura di as 
sistere null 'atitunno dcH'anno 
scorso. ci mise sotto gli occhi 
I'avvilente spetlacolo di una 
tinita. anzi di una unanimita 
nazionale completamente falsa. 
il cui solo risultato, oggi. e 
quello di lasciare ampio margi 
ne ai neo-nazisti nel denuncia-
re in blocco il fallimento del 
partiti tradizionali. 

In quanto alia collocazione 
inlernazionale della Germania 
di Bonn, un solo dato fa giu 
stizia della pretesa dei stmi 
gruppi dirigenti: h bastato che 
gli Stati I'niti da una parte e Id 
Gran Bretagna dall'altra — 
per raginni strettamente con 
nesse a difficolta della loro si 
luazione economica — recla 
massero il pagamento integra-
le delle somme concordate a 
titolo di partecipazione alle 
specc per il mantenimento del 

fians di von Thadden. Tentativo 
pericoloso. Esso riproduce da 
una parte il fal^o rlima di una 
nimita nazionale — e di qui al 
na/ion.ilismo il passu e rnollo 
breve — e dall'altra giustilica. 
di fatto. il neo nazismo quale 
reazione alia assurda pretesa 
di sentirsi discriminati come 
< tedeschi ». A nessuno viene in 
mente. almeno tra coloro che 
hanno il potere di agire. che 
il problema non e nd di perdo-
nare ne di condannare in modo 
sbrigativo, ma di aprire un pro-
cesso nazionale al nazismo. 
chiedendo anche. dove orcnr 
ra Paiuto di coloro che. fuori 
della Germania. furono vitti 
me del nazismo Un tale pro 
cesso — a parte il tentativo di 
alcuni intellettuali chiaroveg 
genti e di alcuni gruppi operai 
— non vi e mai stato nella 
Germania occidentale. Al con-
trario. la ripresa economica ha 
costiluito. in certo senso. da 
una parte un sonnifero a tutti 
gradito e dall'altra una sorta 

Una adunata revanchista con oratore Seebohm, I'ex nazista 
e capo del movimento per II ritorno alle frontiere di Monaco, 
ministro del trasporti nel governo Adenauer e nel successivo 
governo Erhard. 

le loro truppe sul tenitorio fe 
derale (c bastato cioe che ame 
ricani e inclesi avessero un bi 
sogno reale del contributo fi 
nanziario di Bonn e che Bonn 
si trovasse nella situazione di 
non poter soddisfare gli impe 
gni) d bastato questo detona'n 
re perchd tutti i nodi della 
collocazione internazionale del 
la Germania di Bonn venis 
sero al pettine: dai rapporti co 
gli Stati Uniti a quelli con 
I'URSS. dai rapporti con la 
Francia a quelli con la Re 
pubblica democratica tedesca e 
con il mondo vx*ialista europeo 
e che crolIas5c o minarrias«e 
di crollare. la salda. perfetta al 
leanza con Washington che du
ra quasi da 20 anni. A Bonn si 
parla molto. in questi ciorni. an 
che ufficialmente. della neces 
sita di un « ripen^amento > del 
la politica estera della Repub 
blica federale. !/e<;pressione. 
assai cauta. na<=conde in realta 
ben altro: nasconde. o tenta 
di nascondcrc. il vuoto della 
politica estera della Germania 
occidentale. il suo isolamento 
internazionale al pimto che nes 
suno si meraviglia che i social 
democratici. dando prova. que 
sta volfa. di una errta prrtn 
tezza di riflessi. parlino aper 
lamente (sobbene in termini 
ancora assai ambigiri") di una 
nuova impostazione della po«i 
7ione di Bonn \ersn la Repub 
blica democratica tedesca 

La strana tevdenza in atto. 
al \ertice di tutti i partiti tra 
dizionali. di ignorare il pericolo 
neo nazista. si esprime nel ten 
tativo di awolgere sotto il man 
to del perdono coloro che si 
sono lasciati sedurre dagli slo-

di rivincita. qualcosa che dava 
ai tedeschi dell'Ovest la sensa 
zione di essere capaci di tutto 
e quindi di non meritare alcu 
na forma di critica. tanto per 
il presente quanto per il pas 
sato. Adesso che il sonnifero e 
fimto. ci si sveglia. E la sen 
sazione di non essere piu ca
paci di tutto. produce strani ef-
fetti. 

Scrive Business Week in uno 
dei suoi ultimi numeri: « Si pre-
vede che il prodotto nazionale 
lordo si aggirera quest'anno. 
nella Germania Occidentale. 
sui 120 miliardi di dollari. pari 
a 75 mila miliardi Hi lire, con 
un aumento. in termini reali. 
del 5olo 3 per cento rispetto al 
la media del 4.8 per cento de 
gli ultimi 5 anni. Per gli am 
bienti economici e finr.nziari 
privati. che dai 1948 non ave 
vano mai visto il processo pro 
duttivo in decline, d un dato 
di fatto difficile da accettare. 
Nel tedesco medio, abituato 
ormai a una crescente pro 
sperita. cid suscita un senso 
quasi vragneriano di cattivi 
presentimenti e fa si che ri 
tenga ormai giunto il momento 
per un cambiamento di rotta * 

I/analisi d sintetica ma per 
tinente Î « prime awisaclie 
del «senso quasi vragneriano 
di cattivi presentimenti » sono 
venute dalle elezioni in Assia 
e in Ba viera. lo temo. mi ha 
detto un ex ufficiale della ma 
rina di Hitler — il quale ha 
capito. evidentcmente. la le 
zione della storia — che ades 
so che delta gente ha trova 
to il coraggio di votare per il 
partito neo nazista. la corrente 
si ingrossera flno a diventare 

valanga Peccato che quest'uo 
mo sia fuori degli Stati Mag-
giori dei partiti tradizionali 
Non ha potere alcuno. e si sen 
le gia vittima... 

L'insofferenza. la rivolta con 
la quale la popolazione della 
Germania occidentale reagisce 
all'allarme suscitato nell'opinio-
ne internazionale dai successi 
neo-nazisti si esprime oggi nel-
l'atmosfera di solidarieta che 
circonda il candidato democri-
stiano alia successione di 
Erhard. I'ex nazista Kiesinger. 
E' un fennmeno estremamente 
sintomatico. Prima delle elezio 
ni in Baviera. e prima che la 
Repubblica democratica tede
sca rendesse pubblici i docu 
menti che attestano come il 
cancelliere in pectore abbia di-
retto la propaganda radiofoni-
ca na/ista nei paesi occupati 
dalla Wehrmacht tutti a Bonn 
ritenevano che Kiesinger fosse 
un candidato d'assaggio. Ades
so non e piu cosi. I deputati de-
mocristiani lo sostengono a spa-
da tratta. Adenauer lo difende 
in un telegramma alle asso-
ciazioni ebraiche di New York. 
Strauss non vunl sentir parlare 
di altri candidati. i dir«-
genti socialdemocratici — che 
pure avevano fatto una ti-
mida - opposizione • — sem-
brano ormai rassegnati. La 
opinione pubblica. in generale. 
reagisce sostenendo I'ex nazista 
per una questione di princi-
pio e ignorando deliberatamen-
te i documenti sul suo passa-
to. Perche? Anche qui la rispo-
sta ci sembra abbastanza chia-
ra. A vent'anni dalla fine della 
seconda guerra mondiale. i te
deschi dell'Ovest sono assai re-
stii ad aprire un processo al 
nazismo. Nessuno. nel loro pae
se, tra coloro che avevano il 
potere di farlo. lo ha fatto. 
Si e preferito. invece — in 
perfetta sincronia con gli ame-
ricani — il processo al co-
munismo. ai comunisti, messi 
fuori Iegge. alia Repubblica de
mocratica tedesca. all'Unione 
Sovietica. Un processo che ha 
finito per alimentare le tenderi
ze revansciste che hanno sem-
pre dominato incontrastate il 
clima politico della Germania 
di Bonn. I frutti. oggi. sono 
davanti agli occhi di tutti: 15 
deputati neo-nazisti alia Dieta 
della Baviera. 8 a quella del 
I'Assia. un ex nazista che sta 
per diventare Cancelliere. un 
uomo ombra. Strauss, il cui 
giuoco comincia a somigliare. 
in modo sinistra, si giuoco di 
Von Papen 

Ecco. dunque. i motivi d'in-
quietudine raccolti nella Ger
mania Occidentale per questo 
primo rapporto Si discute mol
to. naturalmente. attorno al 
quesito. piutto^to bizantino. se 
i seeuaci di Thielen e di von 
Thadden possano essere definiti 
nazisti. Ebbene. abbiamo sot
to gli occhi la cronaca di una 
manifestazione tenuta in una 
birreria di Monaco tre giorni 
prima delle elezioni. Oratore uf
ficiale. uno dei cinque capi del 
partito neonazista. Otto Hess. 
Cinquantasette anni. iscritto al 
partito nazista nel 1930. dive-
nuto in seguito il capo della 
propaganda hitleriana in Ba
viera. fun7ione che egli ha 
esercifato fino alia fine. Scri 
ve il redattore della agenzia 
americana Associated Pres* che 
assiMeva al'a riunione: «Gli 
alleati — ha detto Hess — 
roftliono che la Germania con 
tinui a tirare il carrettino del 
passato nazista per sempre. 
Che razza di immaainp noi pre-
sentiamo al mondo se conti-
nuiamo a permettere che si 
scari nel nostro passato? A 
questo punto Voratore £ stato 
interrotto da un ascoltatore che 
ha urlato: " Vergasen. Verga 
sen " una parola tedesca che 
ruol dire uccidiamoli col gas 
Per un attimo nella sala si e 
falto un profondo silenzio Tut
ti sono apparti imbarazzati. 
Poi qvalcuno ha cominciato a 
ridere e la riunione £ continua- j 
ta. Hess ha ripreso Xoi sia
mo pmfnndnmente warrnti di 
cio che e capitato a gente indi 
fesa. Per un sentimento reli 
ainzn in sonn pronto a rprarmi 
in peUegrinaggio a Auschwitz. 
Ma sard pronto a mostrare 
umiltd per una ragione politica 
soltanto dopo che gli inglesi si 
saranno recati in peUegrinag
gio a Dresda. Giusto, giusto — 

hn ri-s-posio in coro la folia. 
Finalmente st doveva dire. Sin 
manifestini distribiiiti ai pre 
senti. era fissato un altro pun 
to proqravimatico del partito-
la Germania non pud assolu-
tamente abbandonare tutti quei 
territori in cui essa e stata pre
sente per secoli. II manifesto 
si riferisce chiaramente al ter-
ritorio dei Sudett. Ma forse — 
conclude il redattore dell'" As
sociated Press " — si rijerisce 
anche all'Alsazia . Lorena. Chi 
lo sa >. 

Ci si pu6 risparmiare il re-
sto. Vale tuttavia la pena di 
ripetere. per situare il feno 
meno nel suo giusto contesto. 
che all'indomani del risultato 
elettorale. Strauss. I'uomo piu 
potente della Democrazia cri 
stiana tedesca, cosi giustifica-
va il successo neo nazista: 
< Non sono mai stato nella mia 
vita un seguace del nazionali-
smo, ma quello cui oggi si assi-
ste e la reazione alle delusio 
ni e agli scherni di cui da an
ni e fatta oggetto la Repub
blica federale. la reazione al 
metodo che dura da anni di 
trascinare nella immondizia 
tutto quel che 6 tedesco e che 
si chiama nazionale >. C'e mol-
ta differenza tra questo lin-
guaggio e il linguaggio adope-
rato da Otto Hess nell'adunata 
neonazista descritta da un re
dattore dell'Associated Press? 

Rimane una questione: chi 
fornisce il denaro a Otto Hess, 
a Thielen e a Adolf von Thad
den? I capi neo nazisti sosten
gono che la campagna eletto
rale in Baviera — piu di 100 

miiioni di lire — e stata finan 
ziata da una specie di sotto 
scrizione popolare. E' possibile 
Ma in questo caso un nuovo 
tassello si aggiungerebbe al 
mosaico dell'adesione di massa 
al partito neo na/ista. Ma e 
tutto vero? I liberali hanno di-
scretamente parlato di collu-
sione tra Strauss e i neo-nazi
sti nella organizzazione della 
campagna elettorale. E' vero? 
Non e vero? Difficile dirlo. Fi-
nora. ad ogni modo. nessuno 

ha tirato fuori la grande indu 
stria. Strano. Forse che certi 
settori di essa. che mai digeri-
scono la crescente penetrazio 
ne economica americana. non 
hanno oggettivamente interesse 
alio sviluppo. magari control 
lato. di un partito come quello 
di Thielen e di von Thadden? 
Sarebbe audace affermare il 
contrario. In ogni caso se il de
naro dalla grande industria non 
e venuto, verra. Non e succes
so cosi anche I'altra volta? 
Hitler non trovd subito i soldi. 
Poi ne ebbe finche ne voile. 

Dove va dunque la Germania 
di Bonn? L'interrogativo si po
ne: inquietante, angoscioso. E' 
presente nei rapporti dei diplo
matic!. negli editorial] dei gior-
nali, nei discorsi di tutti. Nella 
capitale federale le risposte so
no reticenti. Non rimane, per-
cio. che far parlare i fatti. tut
ti i fatti che e possibile racco-
gliere in una rapida inchiesta 
condotta in questo paese che 
torna a presentarsi come il vul 
cano d'Europa. 

Alberto Jacoviello 

i 

ne dei trasporti pubblici su scala , . 
non solo cittadma. ma interco trasto " Pa<;s'0 aUe "W- ai ca 

munale Si dice die Firenze non I """"• alle '̂"-"^ "Qimdre d, la 
deve rinascere cam'era. ma come ' mraton. volontan. studenti. sol 
* s, vorrebbe cbe fo^e » n,m<< »«" '««'"*. 'f autanta furono 
» dovrebbe cwre». come la ra co^trette a premiere provvedi 
qwne. ah interest, piu profondi ' ""'"" drasttci. c il centro fu (re 
dell'uomo moderno interpretati 
dai tecmci p;ii audaci e intelli 
aentt sunaeriscano. 

La * zona blu» e nata dalla 
emernenza. dai bisoano di tener 
sgombero il centro di Firenze 
per facilitare i lavori di npuli-
tura E*so resiste ancora. perchi 
non si e usciti del tutto dall'emer-
genza. Viqili e soldati mantcmio 
no un cordone lunao i vialt di 
ctrconvallazione. consentendo lo 
inpresso nel centro solo alle auto 
atttorizzate: auto di persane che 
ahitann o che qui debbono recarsi 
per raaioni di lavoro: auto di me 
din di aiornalisti. p cosi na 
Le autorizznziom snno molte. lor-
\e tropiw Stamane. abbiamo as-
•sistiln ai prnni inaoraht strada-
li Ma la « zona blu i resiste. be
ne o male. K al centro si circola 
con rclativa facilitd. il centro — 
nonostante il ianpo — respira. af-
follato quasi solo dt qente a piedi 
Parado^salmente. assurdamente. 
il disastro ha avuto una sola con-
seaupiiza positiva: quella di rida 
re alia citta veccbia un volto 
umano. E" un volto triste. d vero. 
con certi dolorosi aspetti di sot 

Convegno a Pisa 

sulla organizzazione 

dei servizi 

di pronto soccorso 
PIS\. Hi 

Dom.ini ii ^voliie. nell'Attla Ma 
sjna stonca dell'llniversitsi <li I'l 
sa. un comemio uariorulc sulla 
orcam//j/ione dei ^ervl/! rxtr.i 
o^pt'diilieri di pronto smTorso II 
comegno e proiii()s--o dalfammi 
nistrazione dt^Ii Ospedali Rinnitj 
di Pisa e dalle associazioni 'x> 
cali di pronto soccorso 

Nella mattinata saranno tenute 
nlciine relazioni rmtiardanti lo 
^tato attuale dell'orgaiu/za/ione 

^ u ^ u del pronto soccorso extra ospe 
)osvilu^o"'e"p'erfino^d\''mlseria daliero. l'importanza delle tele-
(e'erano donne che ancora sta-
mani rimestavano in mezzo a 
mucchi di rifiuti per raccoaliere 
e portarsi via un po' di bottom. 
una camicia intrisa di fango. 
vecchie scatole. un pettine). 

Tutto questo dovrd fmire. fini-
ra. Ma sorqe la domanda: la ri
presa di Firenze dovrd essere se-
pnata. simbohzzata (come vuole 
la FIAT) da un'inva.sione di aut& 
mobili. da quella che qui pid al
cuni chiamano «l'alluvione di 
acciaio >. oppure no? 

Came a Roma, forse piii che a 
Roma, e a \'apoli. anche a Fi-

comimieazioni nella orgamzzazio 
ne del soccor=o di urgenza. 'e 
unita mobili di soccorso imme 
diato Verra quindi present ata 
una proposta per I'organiz^aziono. 
sul piano regionale. di un ser-
vizio unificato di pronto soccorso. 

Nel pomeng{l!o si svolgera una 
* tavola rotonda > sui problenn 
alTrontati dai convegno: segujra 
una sen'e di comunicazioni su 
sincoli aspetti di questa orga
nizzazione che ha rivelato • in 
modo particolare la sua neces 
sita durante i giorni dell'allu-
vi one. 

O' ...e quandi la biancberia da lavare d molta 
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UNA LAVATRICE CHE LAVA DA 1A 6 CHILI 

AL PREZZO DI UNA CINQUE CHILI 
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CASTOR K6-35, una ajperaiiiomanca che lava il poco 
e fl tanto e c*Te consuma energia eteltrica, detersivo, 
acqua. »n proporzione aHa biancheria da lavare. Un cV 
stefopni capace non signtftca sok) un bucato piu grande 
ma vuol dire anche una macchina piu potente. una strut-
tura massjccia CXiando fate il bucato la vostra CASTOR 
K6-36 rton e mai sfruttata al massimo e dura poi a lungo 
CASTOR KG-35, una contamiaalbuon peso CASTOR I 
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lativamente) liberato. 
Ora siamo a una svolta. leri 

correva voce che il divieto *a 
rebbe stato abohto ouai stesso. 
Non e stato cosi. ma molti rtten-
aono che » l'alluvione di ucciaio » 
sia solo questione d\ (jioitu. La 
v.iunta $ divisa. L'asse.ssore so-
cialdemocratwo Partelli (Polizia 
e Annona) sembra favorevole alia 
riapertura del centro a tutte le 
auto. In una conversazione con 
t dirigenti degli autoferrotran
vieri. ha detto: «Siamo in un 

chi acquista una 
re parita di trat-

tamento con all autobus » 
L'asse.ssore dcmocristtano Rac-

ci (mumcipalizzatel si e dichia-
rata imece per la prwritd dei 
mezzi pubblici Anche I'opimone 
pubblica e divisa. e non \cmpre 
spcondo gli orwitamenti pal't'Ci 
generali. ma spes>.o <>ecanda imp-
icsst personal! e settoriali. umo 
ri. pigrizie mentali. maaan ia 
pricct. Che fare? 

Gli autoferrotranvieri insi^tono 
perclid il divieto — sia pwe con 
criteri di elastictta — sin mante-
nuto Lo fanno con passione. rt-
chiamandosi anche ai merit! che 
lazienda pubblica si e conquista-
ta durante e subito dopo il dilu-
vio. quando pit autobus luronn i 
primt a trasportare non solo 
passeggen. ma viven e medicine 
nelle zone alluvionate. «quando 
— es^i dicono — noi riportammo 
la vita doi e c era desolaztnne e 
morte. mentre le auto private ta-
ceiano solo conjusione. creai a-
no wqorphi pericolosi. auarava-
vano il caos. le difficolta i di\a-
m » Xaturalmenle si rendono 
perfettamente conto che il dn ie-
to non pud ottenere il consenso 
della maggioranza dei cittadmt, 
se non e accompagnato subito 
da una riorpanizzaziane e da un 
potenziamento soddisfacente dei 
trasporti pubblici. Sono problem! 
sui quali si rijletteva da tempo. 
si elaboravano piam c program 
mi. si conduceva una lotta snl 
piano tecnico e su quello politico. 

Mantenere il divieto nel centro 
storico non si pud — esst se ne 
rendono conto — se non «ti ojfre 
ai cittadini la possibilita di spo 
stamenti rapidi in autobus, se 
non si creano parcheggi adeguati 
intorno al centro Essi avanzano 
quindi proposte concrete: stain-
lire vaste zone di parcheggio net 
quattro o cinque punti dove il 
traffico converge anche dalle al-
tre citta: Gavtnana. Rovezzano. 
Piazza della Libcrta. Fortezza 
da Basso, ponte della Vit'.orm e 
Porta al Prato. In carrispoudenza 
con la Firenze-mare. con la Pisa 
Stena-Firenze. con VArezzoVal 
darno. con I Autostrada del Sole. 
Da questi puntt di convergenza. 
dovrebbe partire un servizio ce-
lere per il centro. Inoltre. creare 
nuove linee che collea'uno U- c» 
ne residenziali. anche di altn 
comum, fra di loro e con le zone 
industriali. Oggi — & solo un 
esempio — st assiste ad una as-
surdita come questa: un operato 
che abila a Scandicci e lavora 
a Rijredi. deve prendere due 
mezzi. venire prima alia sUizumr 
con il 27 e poi rapgtungere la 
fabbrica con il 14. E cio perche 
non esiste una linea diretta che. 
evitando il centro. colleght la 
sua abitazione con il luoao di 
lavoro. 

Da ad la necessitd di riorga 
nizzare completamente la rete 
dei trasporti pubblici. in un qua 
dro non piu ctttadino. ma tnler-
comunalc: collegando razional-
mente Firenze, Prato, Signa, 
Campi, Scandicci. Impruneta. San 
Casctano. Ftesole. Sesta ed a.tr, 
cenlri che hanno un destino. una 
prospelttva di sviluppo comum. 

Si amva cosi alia neces*ita dt 
quel consorzio intercomunale su 
cui da tempo insistono i comu 
msti. ma che ha trovato tauti 
ostacoli non solo burocrattci e 
Ipgislattvi (alcuni assnrdi. arcai-
ci. inconcepibili). altri yohiict 
(la arottesca c paura » di lemrm 
ad accordi con i « Comum rrts^i » 
che *mmacciann* Firenze') 

Ci si rende conto. naturalmen
te. che que.sto piano nnn e rea 
I'zzabile se non si procede anrht 
ad una norgamzzazmnc della 
vita cittadina. spezzandn quel 
* monocenlrismo > di altiata e 
servizi che a Firenze e parties 
larmenle riaido. e tale da co-
strinaere tutta la cittadmaiza a 
conreroere nella citta vecchia 
per ogni genere di operaziom. dt-
sbrigo di pratiche. cure ospeda-
liere. tludi. perHno per cerii ac-
quisti: necessda qwndi di decn-
trare banrhe. mercati. uiii^sita. 
uffici comunalt e pnrati. maaaz-
zim. nel qvadro — del rata — 

\ delle previsioni del Piano Regola-
j tore Basti pensare alia creaziont 
I del f potto commerciale » presto 

Peretola Soroli. o allimpianto dt 
| una zona indu\lnale. artia'ana't 

e commerciale n svd delta citta: 
bastt ncordare le idee che archi-
tetu e vrhamiu. come Gtor<jr,m 
\*tenqo. Edoardo Detti. Vnnta-
maani, Sergio Sozzi. ed altri. 
hanno sviluppato. portalo ava^ti 
ed m parte affermato nella pro-
tpettira di una « Cittd policentn-
ca >, di una « attareaione » che 
viva e « svilvppi fn modo armo-
moxo e funziona^e. 

Con ad st aiunpe alia nsione 
olobale della Firenze di domam. 
Esisiono piam. progetti. aneht 
di alto livello. Per reahzzarh. 
ci vuole solo la volonld delle 
forze pditiche. E questa ? un 
altro discorso Merito dn compa 
ani avtoferrotranvien e dt aver 
indicato a noi cronlsti - con 
lempeslivitd. Ivcidita e realtsmo 
— uno dei temi di fondo del 
dibattito che pia si accende men 
tre le lerite provocate daU'Amo 
non sono ancora rimarginate. 

Arminio Savioli 
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