
1'Unit a / 9 aprile 1971 PfgOAILIE T M l M r a Pagina 7 

Pianificare l'uso 
del territorio 

LA CR1SI NEL SISTEMA 
dei trasporti e delle vie di 
mumcazione in Italia ren-
de urgente un serio inter-
vento delle forze politiche 
e delle assemblee elettive. 

L'assenza di coord ina-
mento tra i varl mezzi, la 
frammentarieta degli inve
stment!, la dispersione 
della legislazione (gran 
parte della quale risale a 
40 anni fa) sono gli ele
ment! da correggere se vo-
gliamo evitare che 1 cost! 
a carlco dei cittadinl e del
la collettivita continuino 
a crescere. 

E' a tuttl noto che 
la politlca del governi e 
stata tesa soltanto a favo-
rire lo sviluppo abnorme 
della motorlzzazione pri-
vata e della rete autostra-
dale (che si awia ad es-
sere la prima d'Europa), 
emarginando progressiva-
mente il trasporto collet-
tivo, che rappresenta solo 
il 33% del totale. Nel 
trasporto delle mercl, si 
e favorlto l'aumento pro-
gressivo della incidenza 
dell'autotrasporto su stra-
da (che raggiunge 11 63 
per cento del traffic!) ed 
una diminuzione di tuttl 
gli altri sistemi di traspor
to terrestre. mentre e in 
atto una massiccla pene-
trazione d! societa estere 
nel traffico per «contai
ners », nel trasporto ma-
rittimo (ove e insignifican-
te la presenza del settore 
pubblico) ed in quello 
aereo. 

Come e owio. le conse* 
guenze di tale politica del 
trasporti sono pagate in 
primo luogo dalle popola-
zioni del Meridione e delle 
aree depresse, nelle quail 
1 trasporti collettivi e le 
infrastrutture sono insuf
ficient! e lasciano intere 
zone del tutto prive di col-
legamenti, ma colpiscono 
duramente anche 1 cittadi-
ni delle grandi aree metro-
politane, nelle quail la con-
gestione del traffico sta 
portando alia paralisi le 
stesse attivita cittadine. 

Per quest! motivi 1 « pen-
dolari» (lavoratori e stu
dent!), i lavoratori del set-
tore dei trasporti, i citta
dinl, intere citta hanno 
lottato e continuano a lot-
tare in ogni parte d'lta-
lia, ponendo l'eslgenza di 
una profonda modifica 
della politica dei trasporti 
portata avant! dai governi 
centristi e perpetuata dal 
centro-sinistra. 

LA PRIMA ESIGENZA per 
awiare tale nuova politica 
e quella di bloccare la rea-
lizzazione di ulteriore gran
di infrastrutture vertical! 
interessanti le aree collega-
te con il MEC e di a ope-
re di prestiglon (autostra-
de, trafori; ferrovie ad al-
ta velocita. rete idroviaria) 

che — in assenza dl una 
vislone unitaria dell'inte 
ro settore — perseguono 
soltanto interessi settorlali 
e territorial! avulsi dalle 
real! esigenze delle popo 
lazioni e d-i)lo sviluppo 
equilibrato della economia 
nazionale 

E' urgente il riesame di 
tutta la politica dei finan-
ziamenti che ne garanti-
sea l'unitarieta ed affer-
mi la prionta a favore 
dei trasporti regtonali e 
locah, in particolare nel 
Mezzogiorno e nelle aree 
depresse. 

IN QUESTO QUADRO un 
ruolo di grande rilievo deve 
essere assolto dalle Regio-
ni attiaverso la pianifica-
zione del territorio e delle 
infrastrutture di trasporto. 

Solo nall'ambito di un 
piano regionale dei tra 
sporti e delle vie di comu-
nicazlone potranno essere. 
infatti, awiati a soluzio 
ne sia i problem! del tra
sporto dei « pendolari » e 
del traffico nelle grandi 

aree metropolitane sia quel-
1! dell'integrazione tra I di
vers! comparti del traspor
to merci, anche attraverso 
la costruzione. il potenzia-
mento e !a gestione pub-
blica di adeguate opere in-
frastrutturali per lo smi-
stamento dei traffic! (ter
minal-container. autoportl, 
strutture portuali ed aero-
portuali). che favoriscano 
lo stesso associazionismo 
dei piccoli autotrasporta-
tori ed un nuovo rapporto 
tra essi e le altre aziende 

Per quanto si rifensce 
alia gestione dei servizi, de
ve essere affermata la fun-
zlone del trasporto passeg-
geri come « servizio socia-
le», realizzandone pro-
gressivamente la pubbliclz-
zazione e la gratuita e 
trasferendone i relativi co
st! a car ico della colletti
vita; introducendo la Iinea 
della fiscalizzazione degli 
oneri e superando ogni re
sidua tendenza ad un im
possible pareggio tra co-
sti e ricavi; favorendo lo 
sviluppo delle aziende de
gli Enti local! e Ioro con-
sorzi. 

Per quanto attlene alle 
merci, occorre ribadire la 
funzione del sistema dei 
trasporti come strumento 
a disposizione delle assem
blee elettive per la realiz-
zazione di determinate fi
nality di sviluppo economi-
co equilibrato, da realizza-
re anche attraverso una 
politica tariff aria differen-
ziata e finallzzata a tale 
scopo, respingendo anche 
in tale settore la rigidita 
del rapporto costi-ricavi. 

LA REALIZZAZIONE di ta
le politica profondamente 
innovatrice richiede che si 
apportino profonde tra-

sformazioni — strutturall, 
legislative, di gestione — 
nell'attuale assetto del set-
tore. 

In particolare e necessa-
rio che: 

a) si trasferiscano alle 
Regioni l'intero complesso 
di poterl (urbanistica, via
bilita, lavori pubblici. tra
sporti e navigazione a live!-
lo regionale) previsto dalla 
Costituzione, che le con-
sentono la pianificazione 
degli interventi e la revi-
sione della legislazione, tut-
tora ancorata a concetti 
privatistici. oltreche ade-
guati finanziament! per la 
realizzazione di concreti 
programmi; 

b) si procede all'unifi-
cazione in un unico mini-
stero dei restanti poteri, 
oggi dispersi in ben 6 mi
nister!, di direzione politi
ca generale, coordlnamento 
e di supporto tecnico scien-
tifico alle aziende naziona-

c) si riaffermi la fun
zione del Parlamento nella 
scelta delle priorita e delle 
final! ta degli investimenti. 

L'ALTA BUROCRAZIA ed 
il governo dimostrano, pe-
r6. dl voler andare in dire
zione del tutto opposta sia 
respingendo ogni richiesta 
a favore degli Enti local! 
e delle loro aziende. sia 
tentando di non trasferire 
alle Regioni alcun potere 
concrete come dimostra
no gli schemi riguardanti i 
trasporti finora predispo-
sti dal ministero. 

Percib, una reale inver-
sione di tendenza nel set-
tore si otterra soltanto 
a condizione che si svilup-
pi ulteriormente il movi-
mento di massa nel Paese 
ed un rapporto piii vivo e 
continuo fra le assemblee 
elettive — in primo luo
go le Regioni — i lavo
ratori, i cittadinl, i con
sign di quartiere, le gran
di organizzazioni sindacali 
e di massa. 

In questa direzione nol 
comunisti ricercheremo il 
massimo di collegamento 
ed iniziative unitarie con 
tutte quelle forze politi
che che — anche all'inter-
no del governo — hanno 
ribadito la necessity di 
profonde riforme 

I contenuti dei prossl-
ml decreti delegatl del go
verno per 11 passaggio delle 
funzloni e del personate 
statale alle Regioni saranno 
il primo banco di prova 
della effettiva volonta di 
rinnovamento che tali for
ze in piii occasion! hanno 
espresso. 

Per cib che cl riguarda, 
continueremo a dare bat-
taglia perche 11 settore dei 
trasporti e delle vie di 
comunicazione sia al servi
zio dei lavoratori 

Giulio Bencini 
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Traghetti ItaliaJugoslavia 
c TINTORETTO > 

Ancona/Dubrovnik/Ancona 2 volte 
la settimana. 

Bari/Dubrovnik/Ancona 4 volte la 
settimana. 

c TIZIANO » 
Pescara / Spalato / Pescara dal 1. 

maggio al 1. ottobre (tuttl I gior-
ni escluso II lunedi). 

Crociere in Adriatico con motonavi 
« Gentile da Fabriano » e • Andrea 
Mantegna > tra i port! di Rimini • 
Ravenna - Venezis • Trieste - Ab-
bazia - Pola • Lussino - Zara • Se-
benico • Spalato - Gravosa - Cat-

MOTONAVE cJACOPO TINTORETTO* taro • Ancona. 

PRENOTAZIONI ED INF0RMAZI0NIPRESSO TUTTE LE PRINCIPALIAGENZIE Dl VIAGGIO 

LA FRECCIA FIORENTINA 
Quando, pio di dieci an 

ni fa, alcuni autotraspor-
tatori e scaricatori fioren-
tini si unirono per forma-
re un gruppo specializza 
to nei traslochi. la Ioro a t 
tivita era molto Iimitata 
Oggi di strada ne hanno 
fatta: «La FYeccia Fioren 
Unas costituisce una del
le piti note e delle pio a t 
trezzate organizzazioni che 
operano nel campo dei tra
slochi non solo a Flrenze, 
ma su scala regionale. La 
societa ha due sedi (a Fi
renze, la sede centrale, in 
piazza Giorgini 10-r., tele-
fono 47041: e a Prato, una 
succursale. in piazza del 
Collegio 4 b. tel 28057) e 
un parco macchine attrez 
zatissimo per compiere tra 
slochi di qualsiasi genere: 
appartamenti. magazzini. 

Da lavoratori sconosciu 
ti a membn di una orga 
nizzazione apprezzata c no 
ta. questo potrebbe essere 
lo slogan di coloro che for 
mano «La Freccia Fioren 
Una* Oggi. infatti. a Fi 
renzc « La Freccia Fioren-
tina » e diventata quasi si-
nonimo di trasloco: i no-
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rentim ben conoscono i 
mastodontici furgoni rossi 
che tutti i giorni att raver 
sano la citta Alia «Free 
cia Fiorentina» si rivolgo 
no sempre piu numerosi 
coloro che hanno bisogno 
del trasporto dei propri 
beni a lunghe distanze La 
« Freccia Fiorentina » ope
ra anche su scala naziona
le in quanto dispone dei 
mezzi piu modern! per ga

ranti re rapidita e sicurez 
za nei traslochi fra Firen 
ze. la Toscana e qualsiasi 
citta d'ltalia E" una sicu 
rezza che deriva da una 
esperienza pio che decen 
nale In tutte le operazionl. 
compreso il monteggio e 
rtmballaggio. connesse al 
piccoli e grandi traslochi. 
Una garanzia che deriva 
dal nome stesso: « La Frec
cia Fiorentina*. 

DalFisolamento della campagna 
si precipita neH'immobilismo 
del traffico urbano - Le aree 
metropolitane,punto-chiave 
per ogni soluzione integrale 
del problema dei trasporti 

Una redditivita che non si pud 
misurare a livello d'impresa 
senza tradire lo scopo economico 
dell'azienda di trasporti 

Roma: due automobili 
per ogni bimbo che nasce 

La capitale sara la prima citta a scoppiare per il traffico? - Un grande 
movimento e in corso per cambiare la tendenza in atto, liberare il centro 
dalle vetture private, potenziare il mezzo pubblico - Le proposte dei comu
nisti - E' possibile arrivare alia gratuita del trasporto collettivo 

Due terzi- della popolazio-
ne si e spostata nelle citta 
per uscire dall'isolamento del
la campagna e realizzarvi, al 
tempo stesso, que! tipl di oc-
cupazione — industriale. am-
ministrativa. professionale o 
terziaria — che prometteva-
no un aumento del tempo li-
bero. una qualificazione nello 
impiego del tempo non lavo-
rato con entita non soltanto 
dal livello di retribuzione o 
dagli orari ma anche. in mo-
do specif ico. dalle attrezzatu-
re cultural]' e sociali della 
citta. 

Dall'analisi della realta at-
tuale risulta che questa aspi-
razione e stata tradita dalle 
forme di sviluppo del capita-
Iismo: all'isolamento della 
campagna sta subentrando un 
nuovo tipo di isolamento del-
Tuomo in organismi urbani-
stici nei quali diviene sempre 
piu difficile e co tosa la stes 
sa mobilita materiale degli in 
dividui. 

I tecnici del traffico distin 
guono fra persone e merci. fra 
aree metropolitane e intercon 
nessioni fra queste aree. sul-
la base delle diverse possj-
bilita tecniche. Non vi e dub-
bio che la « media e lunga di-
stanza » presenta le maggiori 
innovazioni tecniche nei mez 
zi di trasporto e. quindi. an
che soluzioni piu facili nella 
costruzione di superferrovie. 
autostrade. vettori aerei sicu 
ri e porti modemi. Ma ogni 
c medio e lungo percorso » ?i 
conclude. necessariamente. 
dentro quei percorsi urbani. 
suburban! e metropolitan! che 
sono la destinazione vera — 
in quanto residenza degli uo-
mini — di qualsiasi tipo di tra
sporto in merci o persone. 

E' necessa rio quindi affron 
tare il problema della mobi
lita nel suo insieme, agendo 
sui tratti comuni essenziali. 
Solo a questo livello .-ono pos-
sibili scelte politiche (e tecni 
che) non contraddittorie. Si 
prenda una misura particola 
re. come la detassazione dei 
carburanti e di ogni altro at 
to amministrativo nguardan 
te il trasporto pubblico. co 
me una delle vie per attuare 
ta preferenza del mezzo pub 
blico: essa resla incomprensi 
bile fino a che non si collo-
ca la funzione del tra porto 
fra i servizi sociali. fino a 
che non si abbandonano i con 
cetti dell'i'mpresa privata e del 
mercato. 

Oggi I'impresa pubblica 
comprese le Ferrovie statali e 
le tranvie municipalizzate. mi 
surano la Ioro efficienza con -
i conti di cassa: per esse le 
ore di tempo e di fatica cui 
e costretto un lavoratore pen 
dolare non costituiscono una 
perdita economtca, cosi come . 
per qualsia i altra azienda pri
vata cid che non ha influenza 
sui suoi conti non ha effetto 
economico. Nessuna fabbrica 
paga le ore di trasporto dei 
suoi operai come ore lavora-
tive. L'economia della singo-
la impresa ignora l'economia 
dei singoli e di quell'insieme 

; di singoli J che costituisce la 
collettivita. 

Ecco, dunque, la necessi-
ta di costruire aziende di tra
sporto che non siano pubbli-
che solo di nome. che misu-
rino la loro efficienza econo 
mica sulla utilita del servizio 
reso per l'uomo e siano pron 
te a renderlo. quindi. in quan 
tita ed a condizioni proporzio 
nate all'interesse economico 
generale. 

Rifiuto. quindi. di ogni pre 
tesa < concorrenzialita» col 
mezzo privato e attestazione 
dei programmi su due obiet-
tivi: 1) reti di trasporto rapi-
dissimo che attraversino in 

_ continuo la citta e il suo ter
ritorio regionale attuando le 
tecnologie potenziali; 2) prez 
zo politico (compresa la gra 
tuita, secondo le valutazio 
ni politiche) per 1'utente e va 
lutazione dei risultati econo 
mici sulla base della qualita 
del servizio reso comparati 
vamente dalle altre tecniche 
di trasporto disponibili. 

Cid comporta una revisio 
ne del significato economico 
del trasporto privato. Non 
crociata contro le automobi 
li. ma calcolo dei costi alter 
nativi al livello dell insieme 
del servizio e del grado di 
soddisfacimento dei bisogni 
Tenendo ben chiaro che le 
ore di viaggio del pendolare 
sono costo, la perdita dei van 
taggi della vita urbana sono 
costo effettivo, tanto piu pro 
fondamente risentito quanto 
piu si sviluppa attorno a not 
la selva dei beni e delle oc 
ca.-ioni di consumo. 

La spesa di trasporto si n 
taglia sui salario del Iavora 
tore e vogliamo ridurla per 
aumentare. semmai, la spesa 
pubblica d'investimento. Ma 
non senza tenere presente, an 
che in questo. che l'obiettivo 
e la conquista di un'effettiva 
facilita - di movimento in un 
nuovo tipo di organizzazione 
della citta e del territorio. 

Con cid siamo dentro urx> 
dei temi piu scottanti della 
lotta politica di questi gior 
ni: le norme suli'urbanistica 
contenute nella legge all'esa 
me del Parlamento. La pro 
posta del governo. di limita 
re 1'esproprio per < pubblici 
utilita > alle aree dove si co 
struira per intervento pubbli 
co — il 10 per cento, massimo 
il 15. del totale — lasciando 
tutto il resto in preda all'ap 
petito delta rendita fondia 
ria. Cosi non e possibile rca 
lizzare. prima ancora che una 
politica della casa. un ' rias 
setto della viabilita stessa che 
metta in primo piano le est 
genze di mobilita dei cittadi 
ni. sia con i mezzi pubblic: 
che con quelli privati. E* ne 
cessario quindi che la batta 
glia porti in primo piano la 
proposta comunista di esten 

' dere 1'esproprio per pubblica 
' utilita aH'intera area su cui 

e programmato lo sviluppo ur
bano, come primo passo per 
noter imporre anche le nuove 
scelte per i trasporti. 

Un gigantesco ingorgo In una strada del centra di Roma: i mezzi 
pubMki Mfw prigionicri di un mar* di avfo. Oramai non rimane 
che il rlmcdio della chiusura del centro storic* alle auto private, 
ma il Comune, Inveco di potenziare il servliio dei trasporti collet
tivi, getta centlnala di miliardi n»lle opere di grande viabilita. 
E' in corso di costruzione, ad esemplo, la tangenziale est, una 
superstrada che, In alcuni punti, pass* all'altezza dei plan! alti 
dalle case. 

c Una > delle prime citta a 
scoppiare*per il traffico sara 
Roma... > La previsione di Ken-
net Galbraith. uno dei piu no-
ti consiglieri di Kennedy, e 
ancora valida? Purtroppo si. 
Nulla, o perlomeno ben po-
co. si e fatto nella capitale 
italiana per vincere la batta-
glia del traffico. Nascono ogni 
mese a Roma 5.000 bambini 
e contemporaneamente vengo-
no immesse sulle strade. 10 
mila nuove auto. Circola-
no piu di un milione di vet
ture. una ogni tre abitanti. 
E* stato calcolato che se tut
te le auto venissero parcheg-
giate nello stesso momento nel 
territorio comunale occupereb-
bero la meta della intera rete 
stradale. Dati che parlano da 
soli. 

Citta-megalopoli 
Perche si e giunti a tanto? 

L'inurbamento massiccio. cao 
tico. di Roma in conseguenza 
della fuga dal Mezzogiorno 
e dello spopolamento delle 
campagne del Lazio e delle 
regioni vicine. la sfrenata spe-
culazione edilizia. il condizio-

' namento ai monopoli, il piano 
regolatore e una politica di 
centro-sinistra in Campidoglio 
ispirata alia citta - megalopo-
li. un sempre piu massiccio 
distacco dal resto della regio 
ne. la costruzione di grandi 
strutture viarie (552 miliardi 
previsti in dieci anni mentre 
le entrate del Comune. 150 
miliardi annui. sono appena 
sufficient! per I'ordinaria am-
ministrazione). Femarginazio-
ne del servizio dei trasporti 
pubblici e collettivi; ecco al-
cune risposte. 

La citta, la sua gente. non 
accetta pero. passivamen-
te questo stato di cose. Si e 
battuta e continuera a bat-
tersi per rovesciare una situa-
zione che. di giorno in gior-
no. si fa piu drammatica. E' 
cosi che. grazie soprattutto 
ai comunisti. il problema dei 
trasporti e del traffico e di 
ventato uno dei temi dello 
scontro sociale in atto nella 
capitale. come per I'occupazio 
ne, la casa. le scuole. il ver-
de. la sanita. un tema che ha 
coinvolto i consigli comuna
le. provinciale e regionale, le 
circoscrizioni. i sindacati. Per 
i trasporti. a Roma, il 22 ot 
tobre del 1970. CGIL. CISL e 
UIL hanno chiamato alio scio 
pero generate. E. ora, si an 
nuncia la npresa della lotia 

( I punti di forza che il mo 
vimento popola re porta avan 
li per un netto cambiamento 

•(della politica dei trasporti so 
- no chiari. ormai sono diven 

tate delle parole d'ordine: 
chiusura del centro storico. 
limitazione alia sosta delle 
auto nelle principali arterie 
per consentire la realizzazio
ne di c metropolitane di su-

- perficie > da periferia a peri-

feria attraverso il centro. po-
tenziamento delle aziende di 
trasporto pubblico, migliora-
mento della rete ferroviaria 
collegamenti rapidi con gli 
altri centri della reg;one. co
struzione di una rete metro-
politana in funzione di un 
equilibrato sviluppo economi
co e urbanistico regionale, 
creazione di una azienda pub
blica dei trasporti nel Lazio 
non rinnovando le concessio-
m ai ras delle autolinee. una 
nuova politica tariffaria. 

Sui piano del principio gli 
altri partiti (DC e PSI) e la 
Giunta comunale sono stati 
costretti ad accettare le pro
poste avanzate dai comunisti. 
simili nella sostanza a quel
le dei sindacati. Certo non 
basta dirsi d'accordo e poi 
operare come nel passato. 
Ma il doversi pronuncia-
re a favore della limitazione 
del traffico nel centro. e pren-
dere in considerazione la 
proposta della gratuita del 
servizio in alcune ore della 
giornata. e gia una dimostra-
zione, una testimonianza. non 
solo della validita delle pro
poste comuniste. ma della 
breccia che esse hanno fatto 
fra i lavoratori e la popola-
zione. Anche sui piano con-
creto qualcnsa si e strappa-
to. come I'assunzione di per
sonale nelle aziende pubbli-
che (dove le ore di straordi-
nario erano diventate regola). 
I'acquisto di 1.000 autobus, il 
varo dl alcuni itinerari prefc-
renziali per i mezzi pubblici, 
isole pedonali. una ripresa 
della vigilanza per le soste 
abusive, un aumento dell'or-
ganico dei vigili urbani. E* 
poco. certo. Per questo occor
re che la lotta prosegua. 

Proposte del PCI 
I comunisti hanno propo-. 

sto che sui mezzi pubblici 
non si paghi hiplietto sino al
le 8 del mattino e che siano 
istituite df\le tessere del co
sto di 1 000 lire per ogni Ii
nea La stessa ATAC ha fatto 
i conti: il bilancio dell'azien
da registrerebbe un aggravio 
di circa due miliardi. Ma nel
la cifra non si tiene conto 
deU'aumento naturale dei 
passeggeri che si avrebbero 
nelle ore successive, in quelle 
del t ritorno » ' 'n aumento 
che per la azienda pubblica 
e indispensahile perche. ora 
remon-agia degli uienti e co-
stante. 

Ma non si pud continuare 
a ragionare dei trasporti fa-
cendo riferimento solo alia 
moneta Vanno messe in con
to soprattutto - le conseguen-
ze del caos del traffico: a Ro-

- ma. e stato ancora calcolato. 
i tumori sono in aumento nel 
centro storico. proprio la do
ve il traffico e piu intenso. 

c r. 


