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DOMANISCIOPERANO IN TUTTA ITALIA GLIA UTOFERROTRANVIERI 

La riforma dei trasporti un grande problema nazionale 
La categoria impegnata hello scontro contrattuale e per la conquista di obiettivi sociali - Con i lavoratori del set-
tore un ampio schieramento di forze democratiche - L'abnorme sviluppo della motorizzazione privata imposta dai 
governi dc e dal padronato contro gli interessi collettivi - La nuova realta regionale - Le proposte dei comunisti 

La crisl del ststema dei trasporti regional! e nelle aree me 
per I'intera collettivita Nelle aree meno sviluppate e nel Mezzo 
ci capaci dl garantire efficient! e rapid! collegamenti tra le 
dustnali e scolastici. tra citta e campagna. isolanclo intere pu 
nuovi insediamenti industrial!. Nelle zone piu industrializzate s 
scente dei servizi pubblici di trasporto e la congestione del traf 

DUE ESPERIENZE POSITIVE 

EMILIA 

Bologna: un piano 
organico 

per il traffico 
II problems del traffico 

e delta riforma del tra
sporti vlene affrontato a 
Bologna con estremo lm-
pegno L'ente locale ha esa-
minato il tema a fondo, in 
ogni • quartiere cittadino, 
trovando schieratl i sinda-
cati dei lavoratori e i di-
pendentl dell'ATM (Azien-
da Trasporti Municipal!) 

1 prowedimentl che si 
sono attuatl e si vanno at-
tuando nell'ambito dl un 
piano dl rlstrutturazlone 
del traffico (parte Inte
grants di un vero e pro-
prio piano del traffico di 
dimenslonl comprensorta 
li, provincial! e quindi an
che resionali) sono dl di
verse natura Vanno dalla 
istituzione dl corste ri.ser-
vate ai bus dell'ATM alia 
creazione dl Isole pedonali 
in centro e in perlferla. al 
la rlchlesta dl 194 autobus 
per potenzlare II parco 
pubblico All'arrlvo dei ori-
ml nuovi autobus — previ-
sto tra pochl glornl fnono-
stante siano statl ordlnatl 
da molto tempo alia FIAT) 
— scattera 11 trasporto sra-
tuito per fasre orarie. rhe 
agevolerS soprattutto ope
ra!, studentl. implesati 
Dairinlzio del servizlo fino 
alle 9 e dalle 16.30 alle 20 

tutti viaggeranno gratis. 
Dalla 12 alle 15 il traspor
to sara gratuito per gli 
studentl. mentre gli stu-
denti-lavoratori utilizze-
ranno gratuitamente 11 
servizlo dell'ATM dalle 20 
fino alia mezzanotte. La 
gratuita del trasporto 
pubblico verra attuata. a 
sua volta. come elemento 
di un piano organico 

Ancora. 11 traffico ope-
rativo £ stato agevolato 
con apposite aree di so-
sta. mentre si stanno In 
dividuando alia oeriferia 
cittadina ampl oarcheggi 
custoditi e eratuitt che 
cnnsentiranno aeli automcv 
bilisti di rasgiuneere tern 
pestivamente il centro dt 
Boloena con l'autobus. 
senza essere costretti a 
cerrare un pasto per par-
cheselare La viabllita dl 
intere zone clttadme e sta 
ta ristrutturata utillz?an 
do anche impiantl semafo-
rici elettronicl che «ca 
nallzzano* 11 traffico se-
condo la sua intensita 

Un momento impnrtante 
di questa politlcn e cast! 
tuito dal consorzlo tra I 
trasporti Ht»ad!nl (ATM* 
e quelli provincial! «APT> 
gia apnrovato daeli entl 
locali e reso efTettivo : 

LAZIO \ 

La Regione per la 
pubblicizzazione 
delle autolinee 

La Regione Lazio. pri
ma in Italia, ha varato tre 
leggi (due vistate dal Go
verno) che tnnovanc pro-
fondamente 1'attuale legi 
sla7ione pr)vati.*tica che 
risale al 1939 e costitutsco 
no un punio di rifenmen 
to nuovo per la pubhliriz 
zazione delle autolinee e 
per un nuovo assetto dei 
trasporti reeionali 

II rl5u!*.a»o che ha Gran
de nlevan7a nszmnile e 
stato 11 frutto d: una lot 
ta duraia 18 me.si che ha 
visto protason'st' non sol 
tanto gli autoferrotranve 
rt. ma tuttt «ll Enti loca 
li ed intere pop^U/inni 

La lotta ha presc av\to 
ne! 1971 pei resntnsere le 
Inadempiewe con'rattua 
le e le rappre.<aelie anti 
sindacall delle dltle priva
te ed impose nell'ottobre lo 
lntervento del min'.stero 
del Trasporti che sospe.se 
le concession) al privati 
affidando 1 servizi In via 
precana all'A/lenda pub 
blica Ne mlnistero ne Re
gione hanno volute dichia 
rare la deradenza delle 
concessloni aprendo una 
deltcata s;tua7tnne ^uridt 
ca Impnsto con la lotia e 
le tnizlative unitane Hm 
pesno a enstitijire un Con 
sor7lo tra Cnmurx dt Ro 
ma e Province rnn II ron 
trlbuto della Reslone ell 
organ] dl goveroo hanno 
ostacolato le autonome de
cision! della Regione: II 

pnmo lebbraio scorso II 
preletto ha nfiu'ato di re 
qui.slre git autobus delle 
ditte private, mentre 11 
CommLssano di xoverno ha 
np?ato alia Rezinne II oo 
tere - previpto dallo Sta 
tuto regionale - dj sostl 
tuirsi al prefetto. fine ad 
arrivnre ad Impuznare una 
d*"libera reelonale sulfas 
"V2na7ione del *ervlzi alia 
Azienda ouhhlica 

Si imooneva una rlspo 
sta arWuara one ?a rant is 
se l'antnnnmia del Consl 
elto regional** * erazle ilia 
ferma s7inne del zrande 
movlmenTo esistenre e al 
I'intzlativa del PTI wn-vn 
no varate le tre !egyi fron 
trar liher^H p fasr««»M sui 
!e 0'ial' )! ?nvprnc. Anri-eot-
tl fcaooHsta d c nel l-aztoi 
non si e sentlto dl andire 
i l lo "scontro oolitim dlret-
to I * lee?' In <vwtan7» de 
HHnno-

A la redaztnne dt un pta 
" no del trasDortl re 
eionill e II non rinnovo 
delle roncessmnt ai orivati 
Hno ulla sua rerta7ione: 

A il finan7iamento dl 5 
" miltardi <»nniii «1 Con 
sor7to fn» rnmune • Pro 
vince rne ?p«t)'^ MihiTr> 
V Wi de« servt7i: 

ĝ V la modifies dei crtte 
^ ^ n di concessione. rl 
servando alia Regione la 
gestlone. con propria azten 
da del servizi < 

tropolitane sta delerminando conseguenze sempre piu rilevanti 
giorno si e resa drammatica I'insufficlenza di servizi pubbli-
zone interne alle Region!, tra i centri residenziali e quelli in-
polazioni ed accentuando le difficolta per la localizzazione di 
i sono contemporaneamente determinate una inutilizzazione cre-
flco nelle arterie stradali urbane, nelle vie di accesso alle cit
ta e nelle stesse autostrade. 
La motorizzazione privata con-
centra ben il 73 per cento del 
traffico passeggeri regionale. 
le Ferrovte dello Stato sono 
passate In 12 onnl dal 25 al 
13 per cento, le autolinee dal 
20 all'll per cento, mentre I 
trasporti pubblici urbani 
provvedono a non piu del 30 
per cento degli spostamenti 
cittadmi All'automobile vie-
ne ormal destinato il 15 per 
cento del reddito e degli in 
vestimenti nazionalj (pari al 
60 per cento dei costi del 
trasporto rispetto al 4 per 
cento destinato al trasporti 
pubblici urbani e regionali e 
all'8 per cento relativo alle 
F S ) . senza considerare le 
pesant! conseguenze in ter 
mini di aumento dei tempi di 
percorrenza. di inquinamen-
to. di malattie da traffico e 
di deterioramento del patri-
monio artistico che la moto
rizzazione determina nei 
centri urbani. II problema 
dej trasporti urbani e regio
nal! deve, perci6, essere af
frontato come un grande pro 
blema nazionale dl riforma, 
sul quale il governo Andreot-
ci deve assumere precis! im 
peeni senza tentare di sca-
ricare sulle sole assemblee e 
lettive locali responsabillta 
che sono innanzitutto gover-
native 

U nostro Partito ha de-
nunciato da anni ie scelte 
della Democrazia Cristiana e 
dei governi da essa diretti 
nel dopoguerra. che hanno fa 
vorito — nell'mteresse dei 
grandi gruppi monopolistici 
dell'auto. della gomma, del 
petrolio. del cemento — uno 
sviluppo abnorme della mo 
tonzzazione privata. desti 
nando al suo sviluppo non 
soltanto ingenti investimen-
ti pubblici. ma parte impor
tant* delle Iniztative delle A 
ziende a partecipazione sta 
tale (autostrade. Alfa Sud) 
Tutto ci6 mentre si e colpi 
to io sviluppo del trasporto 
pubblico collettivo non sol
tanto bloccando per anni — 
con la circolare dal Mmistro 
Tavianl — le assunzioni ed 
11 potenziamento del parco 
vetcoli delle Azfende munlc) 
palizzate. ma onentando le 
grand! velocita ed I treni di 
lusso e facendo deperire le 
linee interessanti • I trasporti 
pendolari In coerenza a ta
le scelta. Democrazia Cristia 
na e governi hanno bloccato 
osni rinnovo dell'industrio 
pubbllca costruttrice dei 
me77.i collettivj di trasporto 
(treni. metrA) e smanteila 
to Inten stabiiimenti (auto 
bus). Darali7zando la goliti-
ca della ricerca. oroprio 
mentre si verificava a live!-
lo mnndiale un •» salto tecno-
lostco» nell'mtero settore 
dei trasoorti dl massa 

VI sono. quindi. prec:se re 
sponsahilita eovernative. an 
che se non si pud ignorare 
che gran parte degli Enti lo 
call diretti dalla Oemocra 
zia Ciistiana hanno continua 
to ad assecondare lo svllup 
po della motori7za7ione pri 
vata nfiutando di garantire 
priorta effetttva e sviluppo 
al trasDorto ouhblico 

In un rerente Conveeno 
nazionale la DC e semhrata 
renders) conto della sravita 
della sltua7tone ed ha «de 
ntinrlato» 11 erave squMihrio 
nezh invest imentt a danno 
del trasporto collettivo sor 
voiando sulle proprle re 
sponsahilita passate e pre 
senf F* 11 segno della cri 
si dpila politica oer«ieeui*a 
dai partito dl maggioranza. 
ma non e ancora Tavvlo di 
una polittca nuova che deve 
essere imposta con l'!niz:a 
tlva initaria e la lotta 

Doman: i lavoratori auto 
ferrotrnnvieri man'fe.^teran 
no la loro volonta di vedere 
risolta oositivamente la lotta 
contrattuale che ha come 
ob'ettivi le fondamentali e 
sisenre di sviluppo del tra
sporto " pubblico «poten7.ia 
mento del servizi e del par 
co velcoli nuove assunzioni» 
cosi come l ferrovieri non 
intendono accettare I'insab 
biamento del Piano pol enna 
le delle F S eonmnstato 
con dure lotte e che deve 
privileetare 1 trasporti pen 
dolari e del Mezzogtorno 

Ma la riforma del sistema 
del trasporti e stata ed e og 

' gl al centro dl un grande tno-
vl mento unltarto dl lotta In 
tutto 11 Piese, che vede pro-

tagonisti, oltre al lavoratori 
dei trasporti, metalmeccani-
ci delle Aziende costruttrici, 
lavoratori e student! « pendo
lari », popolazioni ed Intere 
citta. 

E" un movimento che ha gia 
conquistato concreti obiettivi. 
in particolare nelle citta (Bo
logna, Prato, Grosseto. ecc.) 
dove le Giunte di sinistra 
hanno fatto di questo pro
blema un elemento di inizia-
tiva politica. 

Occorre percid estendere 
tali « vertenze » ad ogni lo
cal ita valorizzando il dato 
qualificante della nuova real
ta regionale, che apre pro-
spettive piu avanzate ad un 
sistema dei trasporti pubbli
ci programmato e coordina
te e ad un di verso ruolo de
gli Enti locali Cio non de
ve avvenire soltanto nelle 
«Regioni rosse», che si so
no gia date programml regio
nali dl sviluppo nel cui am-
bito i trasporti pubblici as-
sumono un ruolo rilevante. La 
recente esperlenza della Re
gione Lazio che — dopo una 
lotta durata 18 mesi con la 
partecipazione diretta degli 
Enti • locali. > autoferrotran 
vieri. popolazioni e battendo 
le resistenze de! concessio-
nari e del governo — ha ap-
provato. prima in Italia, tre 
leggi regionali che modifica-
no sostanzialmente la legisla 
zione prlvatistica esistente ed 
avviano la pubblicizzazione 
dei servizi. dimostra che lot 
te unitarie ed Iniziativa po 
litica consentono di fare af 
fermare nuove e radicall mi 
sure di rifo-ma 

E* necessario. perci6. bat-
tersl perche Regioni ed En
ti locali gestiscano In modo 
diverso dal passato i poteri 
vecchl e nuovi ad ess! asse-
gnati: 

•pianificando lo sviluppo 
del sistema dei trasporti: 

• migllorando collegamen 
ti. orari e tarlffe dei servizi 
esistentl: 

• sviluppando la gestlone 
pubbllca d*i trasporti per ga 
rantire servizi efficient! che 
la gestlone privata dimostra 
di non saper assirurare: 

• earantendo la ' prlorlta 
del mezzo pubblico su quel-
10 privato nel centri urba
ni. potenzlandone 1 servizi. 
riservando ad esso intere 
strade e percorsi preferen-
zlali. chiudendo al traffico 
privato 1 centri stoiicl e le 
zone plti congestionate. at-
tuando una drastlca riduzlone 
delle tarlffe fino a giuneere 
alia gratuita 

Ma perche Restonl ed Enti 
locali siano posti nelle condi 
zioni di realizzare appieno ta 
11 trasformazlonl. occorre rl 
badire il valore nazionale del 
problema del trasporti richle 
dendo al sovemo una chiara 
assunzione di responsabillta 
per determlnare-

• adeguatt lnvestimenti 
statall alle Regioni per lo 
sviluopo e pubhliciz7a7ione 
dei trasoorti urbani e re?io 
nail 1300 miliardi 1'annoi: 

• la modifica della lezlsla 
zlone per un ultenore decen 
tramento di poteri statali. lo 
sviluppo dell'-ntervento degli 
Enti locali e delle A/iende 
municipa!i7zate. l'iasenmen 
to del « deficit » azlendall lei 
b'lanci comunali di previ 
sione: 

• il poten7,iamento delle II 
nee complementan e secon 
darte delle F S e delle ferro-
vie concesse al servizlo dei 
piani di sviluppo rezonale; 

• 1'intervento delle Azien 
de a partecipazione statale 
nella costruzione del mezzi 
collettivi dl trasporto per rl-
durne I rostl e sottrarll al 
monopolio FIAT 

Non si tratia. perclb. dl «fa 
re la zuerra all'automobile». 
ma di afrrontare la riforma 
del sistema del trasporti co 
me component* importante 
per un diverso assetto territo 
riale e produttivo del Mezzo 
giorno e del Paese. per una 
politica industr:ale basata 
sullo sviluppo ed II soddi 
sfaclmento del consumi po 
polari di massa. che sono lo 
obiettivo delle lotte in oorso. 
contro la politica del go
verno Andreott) Malagodl 

A SINISTRA 
II centro dl Ro
ma jommerto 
dal sollto « ma
re • dl auto: 
ft uno fpetta-
colo che dura 
ormal I'intera 
glornata, visto 
che nella capi
tate non cl so
no piu ore dl 
punta e ore 
tranqullle, ma 
tono tutte ore 
dl caos per II 
tralllco. 

A OESTRA 
Ecco Invece co
me si presenta 
villa Borghese, 
dopo II provve-
dimento dl chiu-
sura del parco 
al mezzl privatti 
donne e bam
bini a patsegglo, 
cicllsti, carozzel-
le. Per que-
sto ovvlo prov-
vedlmento cl 
sono volutl an
ni dl - battaglie 
a dl proteste 
popolarl 

Giulkj Bencini 

A C0LL0QUI0 CON UN GRUPPO DI TRANVIERI ROMANI 

«Le strade della citta sono 
la nostra catena di montaggio» 
Le pesanti condizioni di lavoro nel caos del traffico • Ritml e orari snervanti - Una lunga lista di matattie professional! - Gli 
obiettivi rivendicativi della piattaforma mirano a trasformare 1'attuale organizzazione del lavoro a vantaggio anche dei cittadini 

• La citta 6 diventata la 
Tabbrica per 11 tranvtere e la 
strada la sua catena di mon-
tagglo. U caos del traffico, 
I ritml massacrantl, le lunghe 
soste In mezzo alle auto e ai 
gas dl scarlco; e una sltuazlo 
ne fattasi insopportabile non 
solo per 1 lavoratori, ma per 
tuttt 1 cittadini. Per questo 
la nostra piattf.forma contrat
tuale affronta dlrettamente 1 
problem! riguardantl 1 servl-
2l: 11 loro assetto. la loro fun-
zlonalita rispetto alle eslgen-
ze soclall. Piu bus e meno 
auto significa non solo libe-
rare la citta dagli ingorghi, 
ma rendere piu sopportabili 
le nostre condizioni di la
voro ». 

Chi par la e Lulgl Panatta 
operaio. segretario della se-
zlone comunlsta dell'ATAC 
(l'azienda romana dei tra
sporti urbani) Con lui e con 
altri compagni autoferrotran 
vlerL affrontiamo 1 teml piu 
qualificanti del contratto gli 
aspetti che rendono questa 
vertenza dl interesse gene 
rale. 

«Le gravi carenze negll or
ganic! dell'ATAC - intervie-
ne Sergio Ciferrl. autista -
vengono pagate sla da no! 
che dagll utenti. Infattl. circa 
II 40 per cento del servizi nel-
le ore dl punta vlene coper-
to con lo straordlnarlo. C16 
comporta che alle 9. quasi 

meta delle vetture sono co-
strette a rientrare; le atte-
se alle fermate, cosl si al-
lungano per i passeggeri e 
le vetture contlnuano a tran-
sitare stracariche. Qualsiasi 
ora diventa di punta e per 
nol autisti 11 lavoro si fa dop 
piamente pesante. In questo 
modo, d'altra parte, 11 nostro 
orario diventa di 9 anche 10 
ore al giorno, di cui oltre set-
te al volante dell'autobus. 

«E' chlaro che dopo. d ied 
anni dl questa vita l'operalo 
diventa un rottame: comin-
ciano a manifestarsi le ma 
lattle professional!: disturbl 
nervosl. tracheltl. colltl, u lce 
re. ecc. La clttadlnanza mol
to spesso non comprende. Se 
la prende con noi. magarl co-
me forma di sfogo, una rea-
zione anche giustificata di 
fronte al fatto di dover atr 
tendere troppo a lungo una 
vettura nella quale magarl 
riesce ad entrare a malape 
na Talvolta noi. quando il 
bus e completo saltiamo alcu 
ne fermate; ci sentiamo in-
sultare. ma la gente non sa 
che. Invece di 90 passeggeri, 
ne portiamo anche 120. un 
sovraccarico pericoloso per la 
incolumita stessa degli utenti. 
E eld avviene perche. oltre al 
personale mancano anche le 
vetture. 

Stiamo facendo un notevole 
sforzo durante questa lotta 

contrattuale per spiegare tut
to questo alia popolazione per 
legarci a chl si serve del 
mezzo pubblico; operai. im-
piegati, studentl, massaie ed 
e toccato dagli stessi nostri 
problemi. Abbiamo dato mi-
gliaia e migliala di volantini, 
anche alio stadio Olimpico, 
durante una partita dl calcio, 
davanti al cinema, al capo-
linea. alle fermate». 

aMoIte sono le vetture — 
dice Mario Pertlcara, operaio 
segretario della Commissione 
Interna ATAC — che riman-
gono ferme in deposito per 
mancanza di materiale; e un 
altro fatto re che pesa molto 
sui servizi e dimostra la catti-
va organizzazione del lavoro 
alPinterno dell'azienda Spes
so si e costretti a smontare 
pezzi da altre vetture fer
me. per riparare un bus che 
deve rientrare In clrcolazlo-
ne. Rinnovare il parco mac-
chine diventa quindi una ri-
vendtcazlone essenziale: mi
gllorando Ie condizioni di la
voro interne, migliora al-
resterno anche 11 servizlo of-
ferto alia clttadinanza ». 

«Nelle officine — sottoll-
nea Panatta — gran parte del 
reparti sono vecchl fatiscen-
tl, pienl dl fumo, gas, uml-
dita; gli stessi sisteml di pro 
duzione sono arretratl. persl-
no gli strumenti e i macchi-

nari, torni, frese, ecc. rl-
saliranno ad una quarantlna 
di anni fa. C'e una mancanza 
pressoche continua dl pezzi di 
ricambio per il modo stesso 
in cui l'azienda organizza l'as-
slstenza alle vetture; 1 mec-
canlci intervengono solo nel 
momento in cui l'autobus non 

cammina piu invece di sotto-
porlo ad una periodica revi-
slone e ad un rinnovamento 
delle parti essenziali». 

« Questa concezione arretra-
ta — ri prende Pertlcara -
va ricondotta al tipo di polit* 
ca che l'azienda ha portato 
avanti, sempre a rimorch'^. 
Incapace dl vedere il metro 
pubblico come prioritark ri
spetto a quello privato e '.om-
piere le opportune scelte per 
raggiungere tale obiettivo- Si 
pens! a come vlene con?.dera-
to 11 servizio festivo: IUI ser
vizlo ridotto e basta; 'nvece 
dl approntare i mezzl oer sop-
perire al grande spjatamen-
to che awiene la flomenica 
tra periferia e centro e tra i 
vari quartieri. si tolgono bus 
e si costringe il cittadino a 
fare ancora pid uso della pro
pria automobile ». 

a Un altro esempio — dice a 
sua volte Alberto Sergenti — 
Implegato — della struttura 
ormal antlquata dell'azienda: 
gli uffici sono strutturatl in 
modo burocratico ed accen-

trato, 11 che comporta una in 
credibile lentezza nel momen 
to in cui si tratta di prende 
re anche le piu semplicl ed 
immediate decisionl. Si pone 
un problema di decentramen 
to non solo organizzativo; si 
tratta infattl di responsabiliz-
zare i dipendenti ad ogni li-
vello, un po' come e stato 
fatto a Bologna, dove esiste 
una autonomia di scelte anche 
per il capofficlna. salvo poi. 
naturalmente, rendere conto 
all'amministrazione e alia di-
rezione delle decisionl prese. 

Cio permette dl riqualiMca 
re le mansioni e il ruolo dei 
tecnici in particolare. degli 
Impiegati degli stessi operai 
utilizzati oggi in modo non 
confacente alle loro capacita 
al loro grado di istruzione. 
al loro livello professionale» 

Condi2ioni ed organizzazio 
ne del lavoro, incremento de 
gli organici. aumento del par 
co vetture: sono 1 punti cen 
trail della piattaforma riven 
dicativa e sono obiettivi (qu 
anche la novita di questa ver 
tenza) contrattuali e di rifor 
ma al tempo stesso. capaci di 
adeguare l'azienda pubbllca 
ai nuovi compiti cut essa e 
chiamata, se si vuole dav 
vero affrontare 11 nodo del 
traffico e dei trasporti nelle 
grandi citta. 

s. ci. 

MILANO 
350.000 sono i 
pendolari nella 

citta - regione 
Per definire lo stato del traffico a Mllano (e 

quando si parla di Milano si intende quel grande 
agglomerate dl case, fabbriche e officine che si al-
larga come un polipo verso tutte le province della 
Lombardia) 1 cronistl speclallzzati hanno saccheg-
giato a piene mai 11 vocabolario medico Collassq. 
prognosi riservata. congestione. sono i termini piu 
usati per dare una Immaglne relativamente obiet 
tiva del caos dei trasporti pubblici e privati nel 
centro della citta. come in tutte le strade dellTiin 
ter land, immagine che solo di riflesso parla della 
condizione drammatica e disumana di chi. ogni 
giorno. con questo caos deve fare I contl. 

Osmi mattina. sulle strade della Lombardia, SOPO 
4.T0 mila I lavoratori che sono costretti a prendere 
un mezzo qualsiasi di trasporto per recarsi al luogo 
dl lavoro. distante a volte decine di chilometri dal 
I'abitazione La destinazione di 300 350 mila di que 
sti pendolari e proprio Milano. Ie sue fabbriche del 
circondario. I suoi uffici del centro 

Duecentomila lavoratori si servono dei mezzl pub 
blici e precisamente: 70 mila arrivano con i convo 
gli delle F F S S . 30 mila con le linee delle ferrovie 
nord Milano (Montedisoni: 20 mila con le linee in 
terurbane delPAtm: 75 mila con Ie autolinee in con-
cessione privata Sono trasporti lenti e scomodi. che 
allungano la glornata di lavoro di ore e ore, sot-
traendo tempo prezioso al riposo. alio svago. alio 
studio, alia famlglia 

In citta la situazione non e migllore I servizi 
dell'Atm. niente arTatto protetti dall'assalto delle 
auto private, che la concentrazione dei servizi e de 
gli uffici nel centro. la terziarizzazlone della citta. 
ha moltiplicato. sono di continuo impegnati in una 
battaglia su due fronti; riacquistare un minimo di 
velocita commerciale e riconqulstare cosl utenti. 
•Da questo quadro e facile comprendere come 11 

problema del trasporti a Milano e nel suo circon 
darlo sia una questlone a carattere regionale e In 
vesta nello stesso tempo problemi direttamente con 
nessl con la riforma e 11 potenziamento del oubbli 
co trasporto (rlassetto del territorio. riforma urba 
nistica interwnto coordinato In tutti 1 settorh 
ialle F S alle autolinee. dalle ferrovie seconda 
rie al trasporti urbani e alia circolazione nei cen 
tri della citta 

II movimento sindacale si e da tempo tmpegnato 
ad affrontare II problema del trasporti nella sua glo 
ballta La federazlone milanese COIL, CISL e UIL, 
unitamente al sindacatl degli autoferrotranvieri, ha 
aperto da un anno una vertenza dl massa sui tra
sporti che tende a Interessare le slngole ammlni 
strazlonl comunali, la Regione, le province e che 
investe 11 governo per la parte dl sua compctenza. 

NAPOLI 
Mobilitazione 

delle f orze 
democratiche 

I problemi dei traffico e dei trasporti. nel capo-
luogo campano. hanno raggiunto proporzioni esplo 
sive. La situazione. ovviamente colpisce tutti i citr 
tadini, ma soprattutto i meno abbienti: lavoratori, 
pensionati. studentl. disoccupatl Si va sviluppando 
una ampia mobilitazione popolare che vede I lava 
ratori e in particolare I comunisti impegnati a po 
polarizzare il significato della lotta degli autoferro 
tranvieri e a Imporre una svolta nella politica dei 
trasporti 

Nel recente congresso della sezione Atan (azienda 
municipalizzata dei trasporti) e stato deciso dl svi-
luppare queste iniziatlve con pubblici dibattiti nelle 
sezioni del PCI con i consigner! comunisti al Comu-
ne e alia Regione Una mostra fotograrica sulle con
dizioni del traffico. sulle responsabilita accumulate 
dai pubblici poteri, sulle soluzioni proposte. e in via 
di allestimento e sara portata nelle scuole. nelle fab
briche nei luoghi di lavoro dove si svilupperanno 
incontri e dibattiti. 

Da giorni poi alia fermata degli autobus 1 tran
vieri distnbuiscono migliaia di volantini alia popo
lazione. in cui si denunciano le scelte e la politica 
che hanno favorito la crescita vertiginosa delle au-
tomobili, U disordinato sviluppo urbanistico. 1'erra-
ta individuazione di aree per insediamenti produt-
tivi, l'assenza di una politica del territorio. e che 
hanno portato Napoli alia « paralisi ». 

I sindacatl e Ie forze democratiche sostengono un 
programma di prowedimenti che riaffermi la prio-
nta dei mezzi pubblici. estensione dei divieti di so-
sta e • zone verdi». istituzione di isole pedonali. iti-
nerari preferenziali per i mezzl pubblici. costruzio
ne di parcheggi perlferici. gratuita dei trasporti 

A questo programma immediate di alleggerlmen-
to della situazione, si agglungono proposte di piu 
ampio respiro. per soluzioni organiche. In questa 
direzione gli autoferrotranvieri sono partiti dalla 
situazione esistente nelle aziende di trasporto pub
blico regionale, della loro dlsarticolazione. 

E" proprio nei conrronti dl questo discorso che ap-
paiono con cristallina evidenza le Inadempienze del 
Comune, della Regione e del Ministero A Napoli e 
in provincia le maggiori aziende di trasporto sono 
o muntcipalizzate (Atan). o di proprieta del Comu 
ne (tranvie provinciali). o da esso controllate attra-
verso la delega del sindaco (ferrovia Cumana). o 
date In gestione a privatl (funicolari). oppure. in 
fine, a partecipazione statale (Ferrovia circumvesu-
viana), ognuna dl queste aziende coltiva Fortlcello 
dei propri rlstrettl Interessi 

Si comprende percid la valldlta di obbiettivl co
me la unlficazione dl tutte le aziende di trasporto 
pubblico per arrivare ad una azienda regionale 

TORINO 
Immatricolate 
190 mila auto 
e solo 36 bus 

Nel 1971 in Piemonte sono state immatricolate 
185.945 automobili nuove e soltanto 193 autobus. Ma 
di questi autobus appena 36 erano destinati al ser
vizio pubblico urbano ed extraurbano, mentre gli al-
tri sono stati acquistati da agenzie private di viag-
gi. Questo confronto di cifre ci dice cos'e il feno-
meno della a motorizzazione privata » 

Affidiamoci ancora all'eloquenza delle cifre. In 
provincia di Torino, secondo i dati piu recenti. eir-
colano 759.130 autoveicoli, esattamente uno ogni tre 
abitanti (compresi bambini, vecchi e invalidi). A 
Torino citta. poi. si e prossimi ad un'auto ogni due 
abitanti. uno dei piu alti livelli mondiali. 

La paralisi del traffico si avviclna rapidamente 
e lo testimoniano gli ingorghi, la difficolta di par
cheggi are anche in estrema periferia, mentre un 
centro di ricerche incaricato dal Comune ha calco-
Iato che nel centro Ie auto si muovono alia velocita 
media di 8 km. all'ora e non superano i 25 km. al 
l'ora in gran parte della citta. Sarebbe interessante 
calcolare quanto costa tutto cio in termini di per-
dite di tempo, danni per incidenti, nevrosi 

Ma limitiamoci a calcoli piu semplici. Prendiamo 
un'automobile media, la Fiat «127». La rivista au-
tomobilistica «Quattroruote» ha calcolato che usa-
re la «127», tra benzina. assicurazione, deprezza-
mento. riparazioni. ecc., costa circa 38 lire al chilo-
metro. L'automobilista normale, che percorre in me 
dia 15.000 chilometri all'anno. spende percib 570.000 
lire. In una provincia dove il reddito annuo per abi-
tante e di 1^25.000 lire, cid significa che c'e chi 
spende per l'auto piu di quanto spenda per man 
glare, vestirsi, istruirsi. Moltiplichiamo queste 570 
mila lire per 700.000 automobili circolanti, ed arri 
vlamo a cifre astronomiche. 

Nella «citta dell'automobile» la spesa collettiva 
per le quattro ruote e di circa 400 miliardi all'anno! 

Ogni giorno ci sono circa 145.000 persone che ven
gono da fuori a Iavorare a Torino e 150.000 torinesi 
che vanno a Iavorare fuori. Qualche esempio: 1 1.800 
operai Fiat che vengono dalle valli di Lanzo prolun 
gano con cinque ore al giorno di viaggio le otto ore 
di fabbrica, perdono quattro ore i 1.200 operai d 
Miration che vengono dal Saluzzese. 

Intanto democristianl ed alleati al Comune di To 
rino hanno insabbiate i piani dell'A.T.M. per fare 
una grande isola pedonale nel — ntro cittadino; alia 
regione Piemonte non rispondono alia richlesta di 
COIL, CISL, UIL di awiare la gratuita dei traspor 
ti per lavoratori, student! e pensionati, e da parte 
loro i carabinieri hanno denunciato per « corteo non 
autorizzatos di persone che manifestavano civil 
mente per chledere vie e corsie riservate ai 
pubblici . 
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