
r U n i t a / sabato 27 marzo 1971 PAG. 3 / c o m m e n t ! e a t tua l i ta 

Idee che nulla hanno perduto della loro attualita 

MARX ED ENGELS 
SULLA CENSURA 

Difesa e allargamento dell'area della liberta di stampa • II «diritto 
all'informaz&ne » e il rapporto con le situazioni concrete • Un momento 
necessario per il dihattito teorico, politico e culturale • La critica e la 

polemica decisive per la crescita della coscienza di classe 

« Guaraldi cditore » e la 
sigla di una nuova casa cdi-
trice bologncse che gia si se-
gnala per il suo impegno ad 
Intervenire attivamente nel 
dihattito politico e culturale 
odierno attraverso una se-
rie di tcsti di pregnante at
tualita. I suoi primi titoli, 
da II calcio come idcolagta 
di Vinnai. a Pohtica cultura
le, di Autori Vari, a Tutti di 
sinistra: quale sinistra? del 
tedesco Josef Hindels (mol-
to vicino, nella sua analisi, 
alle impostazioni dei comu-
nisti italiani), hanno gia su-
scitato notevole interesse. 
Nella collana Passato e fu-
turo, Guaraldi ha pubhlicato 
Contra la civilta di Charles 
Fourier — l'utopista france-
«e la cut problematica gode 
In qursto momento di una 
arcentmta ripresa — e Li-
berth di stampa e censura, 
scelta di testi di Marx e di 
Engels a cura dello studio-
so marxista Irving Fetscher. 
presentati nolla traduzione 
italiana da Mario Caciagli. 

E' noto che Marx fu a 
due riprese direttamente im-
pejmato nella direzione di 
un quolidiano: la Rheinische 
Zeitunq, ->rgano «liberale » 
nel 1832-43 e la Neue Rhei
nische Zeitung, organo de-
mocratico-radicale nel cor-
so de'la rivoluzione ted^sca 
del 1R4R-1849. Nell'un caso 
e nell'altro il suo giornale 
fu sottoposto a un'aspra 
pressione della censura, che 
rese presto pr&ticamente im-
possibile la continuazione 
della iniziafiva: il gTosso de
gli scritti »*accolti in questo 
volume si rilerisce, appun-
to, alia battaglia condotta 
da Marx su.ia Rheinische 
Zeitung, e da Marx ed En-
pels sulla Neue Rheinische 
Zeitung per la difesa e Pal-
largamento dell'area della 
liberta di stampa. Piu sinte-
tiea la parte dedicata agli 
« scritti degli ultimi anni , 
ma tuttavia. forse, di specifi-
cn interesse per il movimen-
to operaio in 5cnso <stretto e 
per la sua vita organizzata 

II potere 
borshese 

Sia Fetscher, sia il cura
tory italiano. tendono ad ac-
centuare il diverso contesto 
entro cui la battaglia contro 
la censura condotta da Marx 
e da Engels si muove nel 
lungo arco della loro vita e 
nel mutare delle situazioni 
concrete. Vi e in questo giu-
dizio una indubitabile verity, 
nonche un corretto sforzo 
di storicizzazione: altra e in-
fatti la posizione di difesa 
della « liberta di stampa > 

quando essa concerne in pri-
mo luogo la lotta democrati-
co-borghese contro Pautori-
tarismo statale semifeudale 
della Prussia; altra invece 
quando essa gia si pone nel 
quadro di un potere borghe-
se che adopera le limitazio-
ni censorie contro la sua 
ala piu avanzata e soprattut-
to contro il sorgente movi-
mento operaio; altri infine 
sono i problemi che concer-
no le forme della «liberta 
di stampa > all'interno del
lo stesso movimento operaio 
e dei suoi partiti. E' infine 
del tutto corretto sottolinea-
re, come fa Caciagli nella 
t premessa all'edizione italia
na », come, nella fase mono
p o l i s t s del capitalismo, si 
determinano talune carotte-
ristiche in parte nuove, che 
impongono specifiche prese 
di posizione e soluzioni poli-
tiche (e organizzative) a ga-
ranzia della liberta di stam
pa, o meglio — come viene 
precisato — del « diritto di 
informazione » per tutti i cit-
tadini. 

La stampa 
di partite 

Tuttavia, se si considera 
nel suo insieme Patteggia-
mento comune di Marx e di 
Engels non e difficile rinve-
nire in esso una costante: la 
valutazione positiva che vie
ne attribuita alia estensio-
ne della liberta di stampa, 
come momento necessario 
non solo per la informazio
ne, ma per il dialogo e il di
hattito teorico, politico e cul
turale, considerato come una 
componente indispensabils 
per quel contenuto critico e 
polemico che appare ai due 
fondatori del socialismo ri-
voluzionario decisivo per la 
crescita della coscienza di 
classe e per lo stesso ruolo 
specifico delle idee nella lot
ta rivoluzionaria. La liberta 
di stampa si palesa cosl uno 
di quei nodi essenziali in cui 
la continuity tra momento 
« democratico > e momento 
« socialista » appare deter-
minante almeno per tutta 
una lunga e complessa fase 
di transizione. 

E' sntto questo profilo che, 
come si accennava, acquista-
no particolare importanza al-
cune osservazioni e prese di 
posizione di Engels sulle 
questioni della stampa «di 
Partito», in occasione, nel 
1891, della pubblicazione 
delle Glosse marginali al pro-
gramma del partito operaio 
tedesco, scritte da Marx se-
dici anni prima e di fatto 

«censurate» da Wilhelm 
Liebknecht, in vista del suo 
compromesso con i seguaei 
di Lassalle. Engels fa osser-
vare a Bebel che ogni pres-
sione sulla rivista socialista 
Neue Zeit per impedire ul-
teriormente la pubblicazione 
del testo di Marx porrebbe 
il partito sullo stesso piano 
del ministro Puttkamer, au-
tore delle leggi repressive 
antisocialiste. E aggiunge: 
« Ma vorrei farvi riflettere se 
non fareste meglio a essere un 
po' meno sensibili e. nel-
Pagire, un po' meno... prus-
siani. Voi — il partito — ave-
te bisogno della s^ienza so
cialista, e questa non pud 
vivere senza liberta di mo
vimento. In questo caso bi-
sogna mettere in conto an-
che le contrarieta e lo si fa 
nel migliore dei modi, con 
dignita, senza scuotersi... Che 
la direzione o tu personal-
mente, manteniate e dobbia-
te mantenere un'importante 
influenza morale sulla «Neue 
Zeit», o anche su tutto cio 
che viene altrimenti pubbli-
cato, e scontato. Ma questo 
pud e deve bastarvi >. 

Successivamente, nella let-
tera a Bebel del 19 novem-
bre 1892, Engels chiarisce e 
precisa il suo pensiero: « La 
vostra " statalizzazione " del
la stampa — egli scrive — 
comporta grossi inconvenien-
ti, se va troppo oltre. Dome-
ste assolutamente avere nel 
partito una stampa, che non 
sia direttamente dipendente 
dalla direzione e dallo stesso 
congresso, che sia cioe in 
grado di fare senza timori 
opposizione contro singoli 
passi del partito all'interno 
del programma e della tatti-
ca accettati e di sottomettere 
liberamente a critica anche 
programma e tattica nei li-
miti consentiti dal decoro 
del partito. Voi, come dire
zione del partito, dovete fa-
vorire una tale stampa, ad-
dirittura promuoverla...». 

Sono problemi, come si 
vede, che nulla hanno perso 
della loro attualita, e che an-
cora oggi offrono materia di 
discussione nel movimento 
operaio e nei suoi partiti di 
avanguardia. Proprio per 
questo la conoscenza e la di-
vulgazione di queste inequi-
vocabili posizioni dei • clas-
sici » si palesano di estrema 
utilita per il superamento di 
difficolta e di remore che, 
in ultima analisi, possono in-
ceppare, o rendere piu fati-
coso, il processo di sviluppo 
del movimento rivoluziona-
rio. 

Mario Spinella 

LE CITTA SOFFOCANO, IL TRAFFIC O E AL CAPS, MA 
CHE MISURE SI PRENDONO PER PORVI RIPARO ? 

L' ormone 
della fecondita 

«smontato» 
e ricostruito 

NEW YORK, marzo 
Scienziati di una chnica di Houston (l"« Anderson Hospi 

tal and Tumor.Institute*) sono nusciti per la prima volta a 
* smontare» e « ricostruire > la struttura molecolare di uno 
degb' ormoni piu mistenosi e complessi. Si tratta dell't LH ». 
uno degli ormoni della glandola pituitaria che regola le fun-
zioni ovanche e fecondative. Sette ncercaton. lavorando per 
sette anni. l'hanno suddiviso nelle sue duecento componenti e 
piu. 

Secondo il dottor Lee Clark, presidente dell'Istituto. .cid 
potrebbe portare alia messa a punto di nuovi metodi di rego-
lazione delle nascite, e contribuire anche alia lotta per debel-
lare il cancro. 

E' risaputo che le pillole anticoncezionali raggiungono il 
loro effetto trasmettendo alia pituitaria particolari sostanze 
chimiche, le quab cconfondono» la glandola e le impediscono 
la secrezione di « LH». arrestando cosi 1'intero meccanismo 
riproduttivo. Ora che I'ormone e stato c fatto a pezzi > e c n-
montato* — ha spiegato il dottor Clark — non sara difficile 
riprodurlo sinteticamente e poi trovare un modo sicuro di 
bloccare la produzione di «LH > da parte della pituitaria, 
precludendo cosi la gravidanza. Quantunque le pillole anti-
fecondative esistano ormai da un decennio. non e mai stato 
possibile finora < rompere > biochimicamente il processo che 
sta alia base del sistema produttivo. 

II dottor Darrel N. Ward, capo dell'« equipe > di ncercaton 
che hanno condotto le espenenze. ha rivelato che le ncerche 
sono state fatte con le glandole di pecore e suini macellati a 
San Antonio (Texas). Ci sono volute 2.500 pecore per produrre 
un chilogrammo di pituitarie. Lo scienziato ha precisato cha 
gli occorreranno. per perfezionare gh studi, dieci chili di 
glandole. che dovranno essere ricavate da 25 niila pecore o 
maiali. 

II significato della scoperta ai fmi delle ricerche anh-
cancro risiede. secondo il dottor Clark, nel fatto che la sud-
divisione della struttura molecolare dell'« LH > fornisce agli 
scienziati un modello di ormone che 6 essenziale alia cornpren-
sione dei fenomeni cellulari 

Gli edili affrontano il tema della salute nell'ambiente di lavoro 

II cantiere al microscopio 
Un'iniziativa della FILLEA a Roma — Scambio vivo di espenenze e di idee tra gli operai e i medici — « I mattonatori a 
40 anni sono tutti curvi» — Chi decide che cosa e nocivo ? — AI corso per i delegati di cantiere, si studia dopo avere 

«staccato » dalla fatica quotidiana — Lezioni e discussioni anche sul salario e sulle quaiifiche 

« // gesso ha delle calorie..., 
dice OKUK, autture'/ » — si in-
terronipe I operaio ecule per 
rivolgersi ai medico che se 
gue il corso. Poi nspunde: 
«Ma to creoo che i gessisli 
tojirono soprattullo per tl rit-
mo massacrante». Siamo in 
una piccola e tumosa stanza 
della Lega degli edili di Mon
te Sacro. a Roma. Vt si svol-
ge iJ ccrso smdacale per 1 
delegati di cantiere della zo
na, orgamzzalo dalla FILLEA 
Loperaio continua a parlare 
c / tnaltunaluri sul/ronu pei le 
Qtan suaale. per la lalica. a 
40 anni suno tutti curvi. I 
carptntiert che tawrunu sui 
ptnilt suno t piu esposli igli 
iniortum.. • • lo sono un car 
pentiere — uuerviene un aitro 
edile — dopo pramo mi gtra 
la testa, mi manca lequilt 
brio ed ho sempre paura di 
caclere m. 
• Prendono quindi la paroia 1 
due medic! che seguono ll cor
so. Spiegano le cause fisiolo-
giche del maggior appesanti-
mento tisico durante la dige-
stione. precisando che — co
me e sfi»to accertaio — la piu 
a.la percentage di inforiuni 
nei cantien si rpgistra o^l.e 
ore immedia'ainente success! 
ve alia mensa «Questo -
dicono ancora — DO collegato, 
eviaememente al modo dtsu 
mano in cut siete costretti a 
consumare t vostn pastt. 'red 
di. prepamtt parecchie ore 
prima e che mandate giii con 
U vtno. sedutt in imbtentt 
umidi, su scomode laoolao-

La lezione che abbiamo ^e-
guitu era dedicata all amoien-
te di lavoro Gli edili che par 
tecipano al corso do frequeo 
tano ai termine dell'orario di 
lavuro. dopo aver tasciaio i 
cantieri di Valmelaina) espoo-
gono le propne impression!, 
danno suggenmenti. racconta-
nu episodi personali e del can
tiere. I due compagni medici 
si sono « iscntti > al corso per 
porlare la loro espenenza tec-
nica, per mettere a dispost 
zione del lavoraton la pro 
pna preparaziune Un inipe 
gno pers<>naie, un modo nuo-
vo di • tare il med;co». 

La discussione -untinua « lo 
credo — atlerma un giovane 
iipeiitiip tueridionaie - c/ic VJ 
rebbe giusto che in ogni can 
here, perinmeno net grossi 
cantieri, a fosse un imbula-
torto Troppe mite un nostra 
compagno ha perso la vita 
mentre veniva trasportato in 
ospedale, tutti molto lontani 
dalle pertjene dove sorgono 
i cantien >. Un aitro dice: 
* Mi e successo di Itttgare con 
il capoccia perche un gruppo 
di not era coslrelto a respira 
re un actdo butlato YUI mat-
torn che a dano tasttdio Lo 
ingcgnere mi ha chiamato e 
mi ha spiegato che non era 
una sostama noctca... to non 
ho saputo che dne„. Questo 
aggiunge — dimostra che tutti 
i lavoraton e not delegati so 
prattutto, dobbiamo essere piii 
preparati... v. Pol l'operak) 
propone ai due medici dl or-
ganizzare alcune assemble* 
« dldattlche » In cantlei*. 

«Questo $t pub fare — rl-
spunde uno dei giovani medi
ci — 772a tl punto da chian-
re, faspetto che va appro-
fondilo e su cut dobbiamo sof-
fermarct, o perstno ueducar-
ci» i che non spetta ne al-
Itngegnere e torse nemme-
no al medico stabilire se una 
sostama e noctva o no: do
vete essere voi operai, in pri
ma persona ad indicare a not 
medtct (o all'tngegnere...) 
quali sono le sostanze noctve, 
quale pertcolo presente o 
latente nel vostro lavoro. qua 
li le misure da prendere per 
super ate quella data sttuazto-
ne crtiica e cosi via... • 

Queste parole rendono viva
ce <Iorse anche un po' trop 
po) il dibatuto, che si arnc-
chtsce di spunti di annotazio-
m. di suggerimenU di «ri-
cordi ». L'aJtro compagno me
dico approfondisce il tema del
la non - delega per la lotta 
della salute nei luoghj dl la
voro e si sofferma sul caratte-
re clasststa della medicina. 
in tutti I suoi vari aspettl. 

C'e un momento della ' le
zione dedicata alia prepara-
zione strettamente sindacale: 
il compagno Tuv-e. dingen'e 
della FilleaCgil legge, men
tre in sala tutti prendono ap 
punti. pJcuni agghlacciantt da 
u sugli infortuni che colpisco 
no la categoria. La percen-
tuale dl omlcidl blanch! nel 
settore e la plii a lu d'Euro-
pa e dopo un perlodo dl re-
gresso asslstlamo ad una tra* 
gica ripresa del fenomeno: 
con un rapporto di Infortuni 

di 300 su mi lie. La commis-
sione antnnlortuniatica dei mi-
nistero del Lavoro ha accer-
tato che il 6oTo degli mcide-
ti e dovuto al mancalo ri-
spetto delle norme e misure 
dl sicurezza. 

L'esposizione si conclude rl-
cordando come la lotta per 
l'ambiente debba essere svi-
Iuppata nel cantiere, con u 
controllo operaio. attraverso il 
rispetto dei contratti e in par
ticolare dell'orario di lavoro... 
«con una lotta continua per 
manente e articnlata • sugge 
risce un deiegaio 

Ci sono state poi altre ie 
zioni ded.cate al salario. al 
le qualifiche. alia lotta per la 
nforma E ognuna di esse si 
e trasformata in una anima 
ta discussione. 11 corso ora e 
terminato e si sta organiz-
zando in altre sedi. a Torpi-
gnattara, ad Ostia. a Cento-
celle. a Monterotondo. 

Si - tratta indubbiamente e 
per molti vers! dl una espe-
rienza nuova: I due compa 
gnl medici. Carlo Bracci e 
Giuseppe De Angelis ci nan-
no spiegato come e nata que 
st'tdea di un lavoro in comu 
ne con gli edili- « Stamo tm 
pegnati da alcunt mest nei 
Centro prevenzione malaltte 
della Fiom. Abbiamo senvti 
ll bisogno dt allargare questa 
esperlenza, ma nell'ol'rire lo 
nostra preparaztone tecnica, 
abbiamo detto: "vol dovete 
prima insegnarci la vita del 
cantiere, i vostri problemi piU 
pressanti" E cosi. ad esem-
pio abbiamo imparato che U 

rilmo dt un cantiere e se-
gnato dalla gru o cne U pro-
blema ambiente non e sollan-
to la mancanza dt una men
sa o I'essere espostt al fred-
do e alia ptoggta ma signifi
es anche presenza dt acidu 

Ci istruiamo per tstrutre», 
aggiungono. L'aJtro importan-
te e sigmficativo aspetto di 
questa iniziativa sta nel fatto 
che non e piii e soltanto tl tra-
dizionaie corso sindacale per 
quadn o funzionan, ma che si 
propone come obiettivo pri-
mo quello di qualificare il 
maggior numero di operai, 
per amcchire la loro lunzio-
ne dingente all'in'emo del 
cantiere. per elevare la pre-
parazione dei delegati, legan-
dola alia stessa vita del can
tiere. * ll nostro scopo — ci 
dice 11 compagno CavalUni, 
responsabile della lega di 
Monte Sacro — e quello dt 
accrescere il potere contrat-
tuale dei lavoraton. E non e 
un caso che abbiamo scelto 
la lega, questo vecchto stru-
mento, tradizionalmente lega
to alia storia delle loite degli 
edtlt. Uno strumento — ag 
glunge — di cui voglutmo n 
valutare in termini nuovi for-
gogltoso passato, perche vor-
remmo giungere a collegart. 
proprio con la lega, i pr& 
blemx del lavoro dei divert 
cantien di una stessa zona, 
con le condtzioni di vita delle 
borgate dove t cantieri sor
gono ». 

Franceses Raspini 

Dalla nostra redazione 
TORINO, TTiarso 

Se improvvisament^ un bel 
mattino tutti i torinesi deci-
dessero di uscire di casa con 
attorno al corpo legata una 
sagoma di lamiera equivalen-
te alle dimension! di un'auto-
mobile dl media cilindrata. la 
citta rimarrebbe totalmente 
paralizzata e i cittadini. chiu-
si nella morsa d'acciaio. si do-
manderebbero Tun l'altro le 
ragioni di questo fenomeno di 
follia collettiva. Non si tratta 
di una ipotesi tanto assurda 
o da romanzo di fantascien-
za, siamo ormai prossimi a 
questa realta: ancora qualche 
anno e l'indice della motoriz-
zazione privata tocchera nel
la nostra citta quota 1:2, 
cioe. un'automobile ogni due 
abitanti. 

Nessuno Intende negare 1 
benefici che la motorizzazione 
ha prodotto sotto molti punti 
di vista nella vita deU'uomo, 

Bisogna dire perd che ai be
nefici si accompagnano ele-
menti decisamente negativi, 
con danni incalcolabili per la 
comunita: basti ricordare la 
perdita di vite umane. i feriti 
gravi e leggeri. con centinaia 
di migliaia di macchine dan-
neggiate o distrutte; gli in-
qUinamenti prodotti dai gas 
delle automobili; la deforma-
zione delle nostre citta e la 
compromissione a volte in mo
do irreparabile di patrimoni 
storico-culturali: 

Siamo ormai giunti ad 
un bivio: ci troviamo di fronte 
ad una scelta di civilta. Se 
ancora si riconosce nell'uomo. 
nei suoi bisogni, nelle sue esi-
genze. nelle sue aspirazioni 
il punto determinante. Ie fina-
lita della societa in cui vivia-
mo, allora non si possono ac-
cettare supinamente gli attuali 
meccanismi di sviluppo impo-
sti dalle leggi del capitalismo 

Purtroppo in Italia, e a To
rino in particolare, sull'alta-
re del nuovo dio pagano — 
1'automobile — si e sacrifica-
to molto. anzi. di remmo tutto: 
si e accettato da parte delle 
pubbliche amministrazioni la 
imposizione di questo tipo di 
consumo, imposto con la vio-
lenza dai moderni apprendistl 
stregoni della televisione. del 
cinema, della stampa. Tale di-
storsione ha provocato danni 
ingentissimi aU'economla na-
zionale. con il dissestamento 
delle azlende di trasporto pub-
blico da una parte e dall'al-
tra con la spaventosa cifra 
che ogni anno viene consuma-
ta per la semplice gestione 
del parco automobilistico pri-
vato. 

Non ci sono linee alterna 
tive alia regolamentaztone. al
ia disciplina. al limite alia 
espulsione del mezzo pnvato 
dalla citta. e dimostrazione 
di progresso avere il coraggio 
di porre fine aIl'inconten:bile 
processo degenerativo in atto. 

La citta 
futura 

Brian Richards, noto studioso 
inglese di questi problemi che 
ha lavorato in Svezia, in Fran-
cia ed ha insegnato negli Sta 
ti Uniti alia Architectural As 
sociation. nel suo interessante 
volume « Citta futura e trafti-
co urbano» senve: « L'aoto-
mobile cosi come la conoscia 
mo oggi. contmuera ad esate 
re probabilmente ancora per 
molto tempo. Purtroppo il gra
duate processo di erosione che 
essa ha esercitato sulle no
stre citta viene consentito dal
le amministrazioni pubbliche. 
spesso impossibilitate a soste-
nere la spesa necessaria a co-
struire nuove strade. oppure 
Umorose di introdurre preci
se restrizionl all'uso di essa. 
Nel casi in cui gli invest! 
menti in strade hanno cercato 
di tenersi al passo con la do-
manda. come negli Stati Uniti. 
il nsultato e stato lnvariabil-
mente la distruzione del
le citta ». . 

Gli ultras della motorizza 
zione privata, coloro cioe che 
cercano di impedire ogni tipo 
di regolamentaztone dell'uso 
deU'automobile almeno nei 
centri urban! (ed a Torino ab
biamo nei filosofi de «La 
atampa* del veri camploni a 

La motorizzazione si e sviluppata 
a senso unico, seguendo le leggi 
del prof itto - Sacrif icata la bistecca 
per comprare la benzina - Quanti 
miliardi spendono ogni anno gli 
italiani per le « quattro ruote » 
I trasporti pubblici trascurati 

questo riguardo) sbandierano, 
oltre al disservizio i deficit 
di gestione che le aziende di 
trasporto collettivo riescono 
ad accumulare ogni anno, con 
grave danno deU'economia na-
zionale Vediamo le cifre. II 
deficit complessivo per il 1970 
delle aziende municipahzzate 
di trasporto (fonte Fe-
dertram) e stato di 150 mi
liardi di lire. II deficit delle 
Ferrovie dello Stato. nello 
stesso anno, e stato di 360 
miliardi. 

Abbiamo ricostruito sulla 
base dei dati ufficiali il costo 
della motorizzazione privata. 
Eccone le cifre. Una vettura 
media del parco automobilisti
co italiano (tipo « Fiat 850 spe
cial » berlina) comporta. se
condo l'autorevole mensile 
«Quattroruote» un costo (com-
prensivo del carburante, sva-
Iutazione. interessi, assicura-
zioni. tassa circolazione, auto-
rimessa. manutenzione e pic-
cole riparazioni) di lire 52.65 
al chilometro. La percorren-
za media annua delle mac-
chine italiane e stata caicola-
ta in 13 mila km. II che de-
termina un costo economico 
reale annuo di gestione per 
una a Fiat 850» di L. 685.650 
(escluse le multe)! 

Poiche il parco nazionale 
delle vetture circolanti alia fi
ne del 1969 era di 9 milioni 
28 mila e 400 auto, sempre 
considerando la a Fiat 850 spe
cial » come vettura media, si 
desume che la spesa naziona
le per la gestione delle mac-
chine private e stata dl 6.190 
miliardi e 322 milioni e 460 
mila! 

Lo stesso calcolo fatto per 
Ie otto aree metropolitane (To
rino. Milano. Firenze, Bolo
gna, Genova, Napoli. Roma e 
Palermo) nelle quali vi era 
alia fine del 1969 un parco 
circolante di 3 milioni e 
426.720 di auto vetture ha com-
portato una spesa complessi-
va di 2.349 miliardi e 530 mi
lioni e 568 mila lire. 

A beneficio di chi. ed a 
danno di chi e andato questo 
tipo di consumo distorto. im 
posto? E' sufficiente confron-
tare I'incremento del redd Ito 
procapite degli ultimi dieci 
anni con quello della motonz 
zazione privata per avere la 
conferma deU'imposizione di 
questo tipo di consumo di 
fronte a tutti gli altri (ali 
mentazione compresa: in al-
cuni casi e evidente che si ri-
nuncia alia bistecca per man
tenere la macchina!). Nel 
1960 avevamo in Italia 1 mi-
lione 994.724 automobili circo
lanti, con un rapporto di 1 
auto ogni 26 abitanti. II reddi-
to pro-capite era stato in quel-
l'anno di 256568 lire. 

Nel 1969 abbiamo Ie seguen-
ti variazioni: macchine circa 
ianti 9 milioni e 28400. rappor
to di 1 auto ogni 6.01 abitanti: 
reddito pro-capite 696.756 lire 
Gli mcrementi. in percentuaie 
sono stati per le automobili 
piu 352 6%; reddito pro-capite 
piu 171.5°.'». 

L'Istituto statlstico della Co
munita Europea ci fornisce un 
aitro dato che prova la di-
storsione dei consumi privati 
in Italia: infatti risulta che 
dal 1960 al 1969 l'ammontare 
dei miliardi spesi per acquisti 
di autovetture ha subito un 
incremento rispetto al totale 
dei consumi privati pari al 
7,19 per cento. 

Per alcune regionl e pro
vince del sud e delle Isole 
questo squilibrio tra incremen 
to del reddito e incremento 
della motorizzazione privata 
assume aspetti patologici. A 
Campobasso in dieci anni 11 
reddito e salito dl 178 volte, 
mentre la motorizzazione pri
vata di 595 volte. E ancora: 
Benevento: reddito piu 171%; 
autovetture piu 493%; Foggla: 
reddito piu 192% autovetture 
piu 511'/%; CaUnzaro reddito 

piu 173, autovetture piu 454 
per cento; Agrigento: reddito 
piu 177^0, autovetture piu 
547%; Nuoro: reddito piu 178 
178% autovetture piu 761 
per cento. 

Questo forzato sviluppo del
ta motorizzazione privata ha 
avuto nella politica degli enti 
pubblici il pieno appoggio. Di-
fatti la spesa nazionale per 
costruzione e manutenzione di 
autostrade. strade statali. pro
vincial! e comunali (la fonte 
e del ministero del Bilancio) 
ha avuto questa progresslone 
nei dieci anni considerati: 
1960: 195 miliardi e 155 mi
lioni; 1961: 217 miliardi; 1962: 
211 miliardi: 1963: 222 miliar
di; 1964: 302 miliardi e 771 
milioni; 1965: 322 miliardi; 
1966: 372 miliardi; 1967: 470 
miliardi e 905 milioni; 1968: 
535 miliardi e 654 milioni; 
1969: 524 miliardi e 786 mi
lioni. 

Un piano 
smentito 

Dal canto suo l'industria 
privata automobilistica ha ef-
fettuato i seguenti investimen-
ti fissi: (i dati sono fonte 
Anfia): nel 1960: 71 miliardi 
e 700 milioni di lire; nel 1969: 
195 miliardi, con un incre
mento pari al 171.7°.'o. Nel 
contempo i dipendenti dell'in-
dustria automobilistica sono 
passati da 97.209 del 1960 a 
174.299 del 1969. 

II piano Pieraccini prevede-
va nel periodo 1966-1969 un 
aumento della motorizzazione 
privata del 25 per cento. In 
realta le auto circolanti sono 
passate da 6.356.578 del '66 
a 9.028.400 del 1969 con un 
incremento del 42%. Gli inve-
stimenti previsti nel settore 
dovevano essere di 8120 mi

liardi di lire, nella realta suno 
stati 11.453 miliardi. 

Contemporaneamente. sem
pre per il periodo 1966-1969 
il piano Pieraccini prevedeva 
200 miliardi di investimenti 
nel settore dei trasporti: ne 
sono stati investiti soltanto 59! 

Risulta evidente da questi 
dati come nel nostro paese i 
veri centri deoisionali si trovi-
no all'esterno degli organi isti-
tuzionali e rappresentativi 
(governo, parlamento. enti lo-
cali) ed i padroni del vapore 
non ne fanno mistero. II pre-
sidente della Fiat, Gianni 
Agnelli, di fronte alia com-
missione industria della ca
mera nel 1969 ha parlato chia-
ro: il parco di autovetture 
circolanti nei prossimi dieci 
anni in Italia, secondo le esi-
genze produttive della sua so
cieta, dovra essere raddoppia-
to: da 9 milioni si dovra pas-
sare a 18 milioni di autovettu
re. Di conseguenza gli enti 
pubblici dovranno adeguare 
tutte le infrastrutture: stra
de, pontl, gallerie ecc. Quel
le ' previsioni si stanno pun-
tualmente verificando: all ini-
zio del 1971, in base a dati 
ufficiosi, il parco delle auto 
circolanti in Italia superava 
di gia gli 11 milioni. 

La lotta tra la citta e 1'auto
mobile e giunta ad una stret-
ta decisiva: non e piu suffi
cients a questo punto allarga
re strade, distruggere i viali. 
invadere la periferia, sventra-
re le piazze. comprom^f.ere 
ambienti: e dimostrato che la 
capacita di crescita e di ade-
guamento della citta rispetto 
alle esigenze deU'automo
bile ha una misura nettamen-
te inferiore, tale da produrre 
entro tempi brevissimi la to
tale paralisi della circolazio
ne e quindi della mobilita di 
chi vive nella citta. 

Ecco perche abbiamo par
lato di scelta di civilta. di va-
Iori che vanno difesi ed esal-
tati, contrappor.endoli alle mi-
stificazioni del falso progresso 
e delle false esigenze tecnolo-
giche. Le lotte di questi ulti
mi mesi nelle fabbriche e nei 
quartieri per le riforme, le 
clamorose proteste dei «pen-
dblari » per ottenere servizi di 
trasporto collettivo migliori. 
sono la conferma della cre
scita che a livello sociale si 
sta determinando e dalla qua 
le bisogna partire. fare leva, 
se si vuole realmente cambia-
re qualcosa. 

Diego Novelli 
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