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Le FS inadeguate a fronteggiare I'emergenza 

Ci sono 100 treni 
che di domenica non 
possono viaggiare 

« Aspeftiamo di vedere cosa succede...» • Oggi solo treni speciali per una partita 
di calcio • Linee salure, mancanza di personate, ritardo nella consegna delle 
carrozze • Cosa succedera a Natale? - Misure urgenti chieste dai sindacati 

itAspettiamo di vedere co
sa succede. Per ora non ab-
biamo predisposto nulla... 
d'altronde non siamo mate. 
rialmente in grado di aumen-
tare t treni-vtaggiatori. Anche 
la situaztone nel trasporto 
delle merci e drainmatica. At-
tualmente sono bloccati ne-
gh scali dagh 8 ai 17 mila 
carri merci»: in queste po-
che parole, dette da un al
to funzionario delle Ferrovie, 
c'e la linea di condotta della 
azienda dl fronte ai provve-
dimenti governativi. 

Oggi non si eircola in au
to. Sarebbe stato abbastanza 
logico prevedere i notevoli ri-
flessi sul traffico ferroviario. 
Ma l'azienda ha preferlto as-
sumere un atteggiamento di 
attesa. E' il primo dato poli-
t'co da mettere in evidenza. 
Un servizio pubblico, che per 
la sua stessa natura dovreb-
be offrire « servizi al pubbli-
co», prevrdendo e prevcl lv 
do la domanda, capovolge il 
suo carattere istituzionale e... 
aspetta gli eventi. 

Di domenica. nel periodo 
invernale, il traffico ferrovia
rio dei passeggeri si nduce 
notevolmente, fino al 40°'o. Tra 
il sabato notte e il lunedl 
mattina rimangono ferme nel-
le stazioni di periferia 1000 
carrozze (pari a circa 100 tre
ni). Sono quelle adibite, net 
giorni feriali, al trasporto 
dei pendolari. Malgrado que-
sta riduzione genera le del 
traffico. ci sono Dero anche 
alcuni punti «caldi», come 
nelle linee che collegano Mi-
lano alia riviera. o Genova 
a centri turisticl di monta-
gna (da Genova partono tre
ni special! per la neve, con 
una aggiunta di 14 carrozze) 
o la capitale ai Castelli. Ci 
sono poi le partite di cal
cio: nel gennaio dello scorso 
anno, ad esempio, furono pre-
disposti 13 treni speciali per 
portare masse di tifosi a se-
guire la propria squadra. 

Cosa succedera oggi? « Per 
la partita Roma-Napoli — ci 
spiegano all'azienda — le ri-
chieste sono state molte e al-
lora abbiamo organizzato 4 
treni speciali: per i treni del-
la neve invece, non c'e da se-
gnalare nulla di particolare. 
anzi forse una certa riduzio
ne della domanda. Solo i com-
partimenti di Milano, Firen-
ze. Roma e Bologna, hanno 
chiesto rinforzi. Ma si tratta 
di poca cosa: 20 carrozze in 
piu, complessivamente ». 

D'accordo. ammettiamo pu
re che milioni di italiani ac-
cettmo questa prima dome
nica dl austerity, rimanendo 
in casa e che l'mcremento 
del traffico ferroviario sia 
piu che sopportabile. Ma per 
le prossime domeniche cosa 
ha predisposto l'azienda? La 
riutilizzazione di quelle mille 
carrozze ferme fra il lunedi 
e il sabato appare alquanto 
problematica: non solo per 
motivi tecnici (spostare un 
treno da una citta all'altra ri-
chiede «linee » e scali libe-
ri. mentre soprattutto nella 
fascia del triangolo industria-
le si e ormai giunti alia sa-
turazione); ma anche per che 
sarebbero necessari nuov: !o-
comotori e circa 300 addet-
ti in piu. 

Ecco il secondo dato poli
tico. Le ferrovie non sono in 
grado di corrispondere ad 
una straordinaria o improvvi-
sa lievitazione di domanda. I 
nodi vengono al pettine. La 
crisi permanente in cui ver-
sano le ferrovie italiane, m 
condizioni di normalita, e de-
stinata ad essere messa a 
nudo, in modo •jlamoroso, nel
le prossime settlmane. La 
inadeguatezza degli impianti 
ha ormai caratteristiche 
strutturali. E' il f rut to di un 
modello di sviluppo economi-
co basato sull'industria delta 
automobile come e'emento 
trainante dell'intero svilupoo 
industriale. E cosl, malgra
do l'incremento sui treni dei 
viaggiatori del 59/» all'anno. in 
questi ultimi dieci anni. 1 va-
rl govemi, succedutisi alia di-
rezione del paese, non hanno 
nemmeno pensato di aumen-
tare in modo proporzionale 
11 parco vetture. 

Fa eccezione. perd, 11 setto-
re dei treni di lusso. che an
zi ha avuto un suo celere 
decollo, a discapito della re-
te ferroviaria del mendione 
o del trasporto dei pendola
ri o degli studenti. 

Alia maggior domanda si e 
contrapposta una carenza 
quantitativa e qualitativa del 
materiale rotab'.Ie. al limite 
del ml lasso. L'azienda ad 
esempio da oltre un anno e 
In attesa di 850 carrozze. Si 
pensi che nel *72 ne sono sta
te oonsegnate solo 140. men
tre ne sono necessarie, oer 
il solo processo di svecchia-
rnento. 300 all'anno. Anche 
questi enormi ritardi nella 
r^insegna delle commesse so
no il frutto di una noliti-
ca dominata dalla logica e 
dagli interessi del monopolio 
dell'auto. 

D'altra parte grande c lo 
squilibrio nella dustribuzione 
del servizi: al sistema rela-
tivamente efficiente del trian
golo industriale (i cui 4700 
chtlometri a doppio hinario 
elettrificato. 11 25% dell'inte-
ra rete nazionale. sono sul-
l'orlo della paralisi) fa da 
nontrappeso una rete arretra-
ta nelle region! meridional!. 
Questo perchd «i e gestito per 
iinnl 11 servizio ferroviario 
con criterl di « rendita ». svi-
luppando cioe que! settori re-
muneratlvl e rinunciando in
vece a far crescere quell! 
« pas5ivi J>. 

Infine c'e una pesante ca-
n n z a di personale. Mancano 

ilmente 13 mila unit* rl-

spetto al fabbisogno, accerta-
to dalla stessa azienda, e In 
assunzioni procedono a ri> 
lento. 

II mese di dicembre e uno 
del mesi di magglor traffico. 
Lo scorso anno 30 milioni dl 
italiani hanno preso il tre
no nel periodo natalizlo. « Se 
anche riusclssimo a far fron
te al traffico domenicale or-
dinario, dopo I'introduzione 
dei provvedimenti governatt-
vi; il vera dravnna esplode-
ru a Natale». 

All'approssimarsl delle fe-
stivita natalizle le ferrovie. 
per dare possibility agll eml-
granti di tornare al paese, 
prima Intenslficano, e pol rl-
ducono il trasporto merci, an
che se quest'ultima doman
da, per tutto 11 periodo festl-
vo e notevolmente superior© 
alia media. L'anno scorso re-
starono bloccati per alcune 
settimane 25 mila carri. 

DeH'imminente drammatlco 
periodo che attende milioni 
di viaggiatori Italiani, si e 
anche parlato giovedl scorso 
in una riunlone fra sindaca

ti e direzione delle FS. I rap-
presentantl dei lavoratorl han
no sottolineato la necessita 
che l'azienda promuova tutte 
le possibill iniziative net con
front! dejle Industrie costrut-
trie! per accelerare la conse
gna di commesse; che predl-
sponga un programme orga-
nico per 11 trasporto delle 
merci tale da assicurare la 
fomitura delle materle prime 
all'lndustrla e il rifornimen-
to al mercatl generall; che ac-
celerl le procedure per l'as-
sunzione dl personale: che or-
ganlzzl la piena utillzzazione 
del materiale e dei mezl re-
si dlsponibili dalla soppres-
sione dei treni; che decida 
per i giorni festivl la soppres-
sione della caratteristica «lus-
so » per alcuni treni. operan-
do su orari e tariffe; che 
prenda immediati contatti 
con le Regionl per coordina-
re interventl attl a realiza-
re interventi atti a realizza-
modi di trasporto. 

Francesca Raspini 
La polizia sul luogo di un crimine negli USA: una immagine 
che ormai si ripete con preoeeupanfe frequenza 

II 42 per cento degli americani ha paura di use ire di casa 

Una societa che produce violenza 
Spaventoso aumen to dei crimini in USA 

L'americano medio considera la delinquent il problema piu grave da risolvere - Nelle metropoli, la sfrenata 
corsa al consumismo si paga anche in delitti, rapine e aggressioni - La sfiducia nella polizia si diffonde 

Un risvolto significativo del
la crisi profonda che attraver-
sa la societa nixonlana sta nel-
1'allarmante aumento della 
criminalita negli Stati Uniti. 
Lasciamo parlare i dati stati-
stici. Ogni anno, una persona 
su cinque subisce qualche vio
lenza o viene derubata; il 42 
per cento degli americani ha 
paura di uscire in strada e il 
17 per cento non si sente si-
curo nemmeno nella propria 
abitazione. Sociologi e psico-
logi, di fronte ai dati che gll 
specialisti in statistica conti-
nuano a rendere pubblici a 
getto continuo, hanno rispol-
verato terminologie antiche. 
Si riparla, quindi. di «ango-
sce » tradotte in atti irrepara-
bili, di «disperate rivolte in
dividual! » per uscire dall'iso-
Iamento dei ghetti delle gran-
di metropoli e prrfino di 
« raptus» improvvisi quanLo 
inspiegabili che colpirebbero 
una moltitudine di giovani 
sempre piu vasta. Si cerca, 
insomma, di colorire sociolo-
gicamente un fenomeno che 
evidentemente ha altre origini 
e altre cause. 

Corrieri 
della droga 

Lo stato d'animo dell'ame-
ricano medio di fronte a que
sta situazione e chiaramente 
indicate in un altro dato sta-
tistico, anch'esso fornito dal-
respertisslmo ufficio Gallup. 
La delinquenza negli USA vie
ne considerata il problema 
piu grave da risolvere. La 
maggiotanza degli americani 
lo antepone anche a questio-
ni — quali quella dei traspor-
ti, del sistema fiscale, dei ser
vizi pubblici, dell'inquinamen-
to, dell'edilizia popolare, del-
1'istruzione, della sanita, del
la disoccupazione — che pure 
preoccupano a fondo. 

Di fronte a! massicci tenta-
tivi di ridurre il fenomeno 
della criminalita nei canoni 

della sociologia tradizionale e 
quindi, al limite, riassorbibi-
le nel sistema che lo produ
ce, sta invece 1'altro aspetto 
del problema, quello che ad 
una analisi piu attenta, appa
re il piu credibile. La socie
ta americana, in sintesi, pa
ga anche in delitti, rapine, 
stupri e stragi il disorienta-
mento derivato dal fatto che 
oggi negli USA si e fatta 
drammatica la mancanza di 
alternative alia corsa al con
sumismo piu sfrenato e al 
raggiungimento del « benesse-
re» ad ogni costo. Solo co
sl si possono spiegare episo-
di aberrant! quale quello ac-
caduto un paio dl mesi fa 
in un campus universitario 
dello stato di New York, 
quando tre studenti uccisero 
un loro professore soltanto 
per impossessarsi — come ha 
reso noto I'agenzia AP. — di 
un orologio nuovo. 

La criminalita dilagante — 
si afferma ancora — acqui-
sta anche il significato di un 
urlo: quello di masse ster-
minate di popolo, bianchi e 
negri, che vedono frustrati i 
loro desideri, che sono vitti-
me del decadimento econo-
mico e sociale, che subisco-
no la dinamica della disoc
cupazione e della sottoccupa-
zione. la condizione rovinosa 
degli alloggi. Ecco, quindi, la 
delinquenza, la tossicomania 
e il delitto diventare proble-
mi allucinanti nei ghetti del
le grandi metropoli. A St. 
Louis, tanto per citare un 
esempio, I'indagine sull'area 
di un ghetto, per il 60 per 
cento negra, ha mostrato un 
indice di delinquenza tre vol
te superiore a quello del re-
sto della citta. 

II fenomeno della crimina
lita e particolarmente senti-
to nelle grandi citta, dove la 
percentuale di coloro che ri
mangono vittime di qualche 
reato e del 33 per cento 
(cioe un cittadino su tre). Se-
guono gli stati del West (28 

fnterrogazione comunista alia Camera 

La «Pirelli» esentata 
illegalmente dal 

pagamento di un'imposta 
La societa Pirelli non ha pagato le impaste dovute per 

la concer.ii-azione nella «Spa Industrie Pirelli» della Pirelli 
stessa, prima ottenendo l'applicazione di una legge di esen-
zione fiscale nel cut ambito in realta l'operazione non rien-
trava (legge 170 del 1965). e poi ottenendo dal governo An-
dreotti un avallo. peraltro anch'esso illegittimo e incostitu-
zionale, con una nuova legge (il decreto 634 del 1972) cui e 
stato dato persmo carattere retroattivo. II grave eplsodio di 
manipolazione della legislazione finanziaria e denunciato in 
un'interrogazlone presentata dal compagno on. Giovanni Pel-
licani o di cui sono cofirmatari altri sette parkkmentari co-
muninti fra cui Peggio e Baccalini. 

All'atlo deiia fusione finanziaria — afferma tra 1'altro l'in-
terrogazione — il gruppo Pirelli fece passare l'operazione come 
« concentre zione aziendale », mentre in realta non si verificava 
alcun confenmento di impianti. L'esenzkme da imposta non 
spettava al gruppo Pirelli e l'ammlnistrazione finanziaria, del 
resto, 1'aveva g'a negata ad altre societa In circostanze ana-
loghe. Inoltre la Corte d'Appello di Milano ha sentenziato 
in senso negativo gia dall'aprile 1972. 

Tuttavia — fa notare rinterrogazione — l'ammlnistrazione 
finarziana, enziche ritirare i beneflcl dopo la sentenza di 
tribunale, si e trovata di fronte a un'oscura norma contenuta 
nel decreto delegato n. 634 varato dal governo Andreotti. La 
materia dell'incidenza e della retroattivita fiscale e di compe-
tenza dfl Parlamento e 11 decreto andreottlano e dunque ille
gittimo. Perci6 I parlamentari chledono: 11 rlentro del governo 
nel llmltl delle competenze; l'lngluzlone del pagamento delle 
Impost* alia Pirelli; l'apertura dl un'lnchiesta ammlnlstratlva 
che appurl le responsablllti. 

per cento), quelll della costa 
orientale (22 per cento). Bas-
sissima Invece — ed il dato 
e significativo — e la per
centuale di chi subisce reati 
nelle zone rurali: soltanto il 
13 per cento. Come dire, in 
riferimonto a quest'ultimo da
to, che laddove i «valori » 
tradizionali inculcati nella so
cieta americana — consumi
smo sfrenato e un benesse-
re materiale fine a se stes-
so, abbiamo detto — arriva-
no con maggiori difflcolta, il 
fenomeno della criminalita 
ha dimensionl meno rlle-
vanti. 

La corsa 
al «benessere» 

D'altra parte il malessere 
che travaglia la societa USA 
e che ha la sua espressione 
piu ciamorosa nella vera e 
propria crisi costituzionale 
che e esplosa con lo scanda-
lo Watergate, investe ormai 
ogni apparato dello Stato. 
Pacciamo ancora ricorso ai 
dati, per dimostrare, ad esem
pio, quanto ormai sla radica-
ta nell'animo del cittadino 
medio americano la sfiducia 
verso la polizia. Soltanto il 
63 per cento dl quell! che 
subiscono un reato si rivol-
ge agli agenti del FBI. La 
spiegazione di questa rllut-
tanza sta nella convinzione 
ormai generalizzata che fun-
zlonarl e poliziotti sono in 
gran parte corrotti e quindi 
quanto meno indlcati a por-
re rimedio ad una situazio
ne che s! aggrava sempre 
di piii 

Sulla corruzione della poli
zia americana esiste tutta 
una letteratura. Ma negli ulti
mi tempi, il problema ha as-
sunto aspetti ancora piu in-
quietanti di quelli risaputi. 
Si e cominclato qualche me
se fa, ancora in piena guer-
ra nel Vietnam, quando fu 
scoperto che, con la compli-
cita di funzionari del FBI, 
veniva inviata droga da Sai
gon negli USA nascondendo-
la nelle bare dei soldati mor-
ti sul fronte e le cui salme 
vemvano rimpatriate. Si e 
continuato con il grosso scan-
dalo della droga e dei milio-
r i dl dollari, precedentemen-
te sequestrati, spariti con 
chiare complictta dall'lntemo 
dell'ufficio centrale della poli
zia di New York. 

Ma la prova piu ciamoro
sa sta in un esperimento ef-
fettuato dagli americani pro-
prio in questi giorni ed i 
cui risultati sono stati resi 
noti il 17 novembre scorso. 
Soltanto il 30 per cento di 
un gruppo di 51 agenti ha 
superato una « prova di one-
sta » alia quale era stata sot-
toposta su inlziativa del di-
partimento per gli affari in-
temi di New York nell'am-
bito delle Indaginl — da tem
po in corso — sulla corru
zione all'lntemo del diparti-
mento di polizia La prova 
— dawero significativa del 
clima esistente attualmente 
tra la polizia — e consisti-
ta In questo. Alcuni agenti 
in borghese, fingendosi nor-
mali cittadini, hanno conse-
gnato ad ognuno dei poliziot-
to-cavia un portafoglio conte-
nente danaro, che affermava-
no essere stato perduto da 
qualcuno. Contrariamente al 
loro dovere, dtciotto di que
sti agenti non hanno porta-
to al commlssariato 11 porta
foglio per ferlo reglstrare tra 
gli oggettl smarritl. 

Esperimentl dl quetto M-

po, come abbiamo detto, ven 
gono resi pubblici. Come pub 
bliche sono le statistiche. E' 
questo, senza dubbio, un in 
dice della preoccupazione 
profonda che ormai genera 
il problema della criminalita 
Ma, ancora una volta, si tenta 
di opporsi al fenomeno con 
provvedimenti che in altre 
occasioni — praticamente nei 
corso di tutta la storia de 
gli Stati Unltl — si sono di-
mostratl fallimentari. Si attua 
da una parte la represslone 
piu brutale dlscriminando le 
popolazioni del ghetti — quel
la negra In particolare — 
spesso stringendola in verl e 
propri assedi polizieschi. Dal-
l'altra si tenta la carta del 
paternalismo. quella dell'assl-
stenza (comunque insufficlen-
te) e fine a .se stessa. Nel
le metropoli USA ad esem
pio, la figura deH'assistente 
sociale ha ormai assunto un 
significato deleterio, senza 
credlto, al quale non si de-
ve mai far ricorso proprio 
come avviene per il pollziot-
to che gira per le strade. 

E' per questo che negli 
strati piu sensibili della po-
polazione americana — anche 
di fronte al problema della 
criminalita —si e fatto piu 
forte il convmcimento che le 
cose possono camblare sol
tanto con una lotta polltlca 
accorta e che coinvolga mas
se sempre piu vaste dl po
polo. 

Aladino Ginori 

Preoccuponte 
esempio 

Un criminologo ha accosla 
to non senza ragione il feno 
meno della criminalita negli 
USA ad altri. analoghi preoc 
cupanti aumenti di delitti, ra
pine o rapimenti nell'Europa 
occidentale. 

In sei anni a Parigi la de 
linquenza giovanile e aumenta 
ta del 14 per cento; in Svezia 
i crimini sono piu che rad-
doppiati nel giro di dieci an 
ni; a Roma si consuma un fur-
to agni tre minuti. In parti 
colore nell'ulUmo anno si so. 
no atmti nelVItalia settenlrio-
nale piu sequestri di perso 
na di quanti non ve ne siano 
stati negli ultimi dieci anni. 

Abbiamo voluto esaminare 
la realta americana proprio 
tenendo conlo di quel che sta 
accadendo anche altrove. Nel 
senso che gli Stati Uniti sono 
un preciso punto di riferimen-
to, proprio perchi in quel pae 
se, la situazione deteriorate 
e giunta a tal punto che si 
presta ad un'analisi piu chia 
ra del fenomeno e le ragioni 
di fondo sono piu direttamente 
IndividuabilL 

Da questo punto di vista 
preoccupanti sono anche le 
analisi che vengono condotle 
da piu parti nel nostro paese 
e che non partono da una ana
lisi reale dei motivi di fondo 
della criminalita e della ten-
sione sociale che essa esprime 
e nello stesso tempo produce. 
La disoccupazione; il parassi 
tismo. la crisi della giustizia, 
le stesse «ideologic* consu 
mittiche, Vaver sempre addi-
tato come ideate il modello 
americano di vita sono alia ra-
dice del problema. In Italia, 
la forte presenza d'un movi-
mento democratico e il punto 
di riferimento per affrontar-
lo con armi piu appropriate 
» con succtsso. 

Lettere 
all' Unitec 

Siamo sempre noi Un po' di storia 
a pagare 
per r«austerita» 
Caro compagno direttore, • 

le misure varate dal gover
no sono scandalose. I mini-
stri vletano la circolazione nel 
giorni festivl del mezzl pri
vate pero non dicono di vo 
ler ridurre la tassa dl circo 
lazione e I'assicurazlone (an-
zi, le compagnle delle Assi 
curaztonl chledono persino lo 
aumento). Dlco questo per 
che ci sono centinaia dl mi 
gliala dl famiglie che hanno 
Vautomobile (acquistata con 
grandi sacrtflci) per poter por
tare la famtglla nelle glorna-
te di festa a fare un glretto 
in campagna, o ai laghl, o al 
mare o at monti: e se adesso 
questi cittadini non possono 
piii circolare la domenica (il 
loro unlco giorno liberoj, per 
che cosa pagano il bollo di 
circolazione e I'assicurazlone? 

ANGELO GUSMINI 
(Melegnano • Milano) 

Cara Unita, 
* vergognoso il modo in cui 

il governo, nel quale purtrop-
po ci sono anche i socialisti, 
na ceduto al ricatto dei pe-
trolieri. E adesso chiedono 
nuovi sacriflci al Paese e gran
di dimostrazloni di senso ci-
vlco. E, no! il senso civico, 
signori del governo, andate a 
chiederlo, anzi imponetelo, a 
chi sul blsognl del Paese spe
cula, si arricchlsce. II proble 
ma del carburanti e un pro 
blema sociale che investe tut
ta la nostra economia e che 
riguarda le tasche di chi la-
vora, perche quando aumen
ta il loro prezzo, aumentano 
le spese per il rlscaldamen-
to, aumentano le spese per 
spostarsi, aumenta il prezzo 
delle merci e quindi diventa 
sempre piii difficile far qua-
drare il bilancio familiare. E' 
necessaria una lotta decisa 
perche si vada verso una so-
ciallzzazione di questo bene 
pubblico e si smetta una vol
ta per tutte di cedere ai ri-
catti di chi pensa solo ai suot 
miliardi. 

RICCARDO MENEGHINI 
e altre tre firme (Firenze) 

Cara Unita, 
prima le elezloni e poi le 

restrizioni. Prima si esaltava 
questa a Italia del miracolo », 
TV e giornali «indlpendenti» 
ci mostravano con esultanza 
le autostrade, i lunghi ponti, 
le interminabili file di auto 
che intasavano tutte le stra
de; si diceva che tutto que
sto significava benessere, men
tre in realta a guadagnarcl 
erano i grossi padroni delta 
r'AT, i petrolieri neri come 
Monti, t grandi evasori fisca-
li. Adesso gli stessi organi di 
informazione che esultavano 
per il « boom » dell'auto, fan-
no di tutto per convincerci 
che la bicicletta fa bene alia 
salute, ancor meglio se si va 
a piedi. Che razza di impo-
stori. I duri sacriflci li han
no sempre fatti i ceti meno 
abbienti, e saremo ancora una 
volta noi a pagare per tutte 
queste restrizioni. 

PINO SERRI 
(Giovecca - Ravenna) 

Caro direttore, 
ho sentito alia radio, men

tre venivano riferite le noti
zie suU'ultimo dirottamento 
aereo, che per rifornire il 
a Jumbo jet o sono stati ne
cessari centomila litri di ke 
rosene. Una quantita impres-
sionante. Si parla tanto di 
restrizioni ai consumi energe-
tici: perche il governo non a-
bolisce in tutto o in parte t 
volt degli aerei internaziona-
li e intercontinentali, che con-
sumano una cosl grande quan
tita di carburante? Con cen
tomila litri di kerosene si po-
trebbero certamente far cir
colare per un giorno non un 
solo a Jumbo», ma tutti gli 
autobus di una grande citta 

GIOVANNI CONTE 
(Napoll) 

Signor direttore, 
sono un'invalida, assoluta 

mente tmpossibilitata ad usa 
re mezzi pubblici, in posses-
so dl un'autovettnra con co-
mandl speciali. Una rigorosa 
applicazione delle recenti di 
sposizioni sul traffico nei gior 
ni festivl impedirebbe a me e 
a molti altri invalidi di svol 
gere qualsiasi attivita ricrea 
tiva e culturale. Impedendo 
agli invalidi di circolare, si 
crea, ancora una volta, una 
discriminazione fra sano e 
ammalalo. II sano potra an 
dare al cinema, a teatro, a 
trovare amid e parenti con 
i mezzl pubblici; Vinvalido do-
vra rimanere in casa, rimar-
cando di piii il fatto che il 
reinserimento sociale e. pur 
troppo, ancora una bclla pa 
rola non seguila dai fatti. 

ANNA BIANCHI CAPIZZ1 
(Milano) 

a proposito 
dei Ciompi 
Cara Unita, 

a proposito del dramma dl 
Massimo Dursl II tumulto doi 
Ciompi, che si rappresenta 
dal mese scorso (e, credo. 
ancora a lungo) da parte del 
Gruppo della Rocca. in To-
scana e in altre regionl, vor~ 
rei fare osservare che, con-
trariamente a quanto sostiene 
I'autore, e anche il recensore 
del nostro giornale (vedl 
i'Unita del 25 ottobre), i 
Ciompi non erano detll cosl. 
nel Trecento, perche «tutti 
unti e imbrattatl e malvesti-
tin; bensi tale parola derlva 
dal termlne francese «com* 
pi », alias « compagnon », cor-
rotta in «ctomp6»», quindi 
« clompo ». Solo questo e sta-
rico e vero, come narra Ma-
chiavelli. 

LETTERA FIRMATA 
(Roma) 

Cara Unita, 
con iZ divieto governatito di 

far circolare le auto alia do
menica, si impedisce all'ope-
raio di andare a respirare un 
po' d'aria buona fuori dalla 
citta impregnata di fumi a os-
sido di carbonio; mentre na 
turalmente i benestanti po 
tranno tranquillamente allun 
gare il loro <r fine setlimana ». 
partendo il tenerdl sera e 
rientrando il lunedi mattina 
Inoltre si metteranno in gra 
vi difficolta tutti coloro che 
vivono sul turismo domenica 
le: trattone di campagna, ri 
storanti, alberghi e tocande 
Giustamente e stato scritto 
che se questi sacrifici servis 
sero veramente a risolvere 
qualcuno dei piii gravi pro 
blemi nazlonali, si potrebbero 
anche affrontare con una cer 
ta serenita. Invece a me sem 
bra che sia tutta una monta 
tura, che costera molto alia 
gente piu modesta e che dara 
poco o niente all'economla del 

Paese, 
GIANFRANCO ALDINI 

(Roma) 

Machiavelli, nel raccontare 
la vlcenda del tumulto (Isto-
rie fiorentine, III), non usa 
la parola uClompi», ma qua-
liflca i rlvoltosi in varl mo
di: « sottopostl » (all'Arte del
ta Lana), «Infima plebe». 
u popolo minuto ». I Ciompi 
vanno identtficatl In linea di 
massima nel primo termine. 
E solo per convenzlone gll 
studios! chiamano nil dlscor-
so del Clompo» quello che 
Machiavelli mette in bocca 
al capo dei plebei. 

E' il Guicciardinl, invece, 
che, rlferendosl al precedente 
periodo della tirannide del 
Duca d'Atene, afferma che 
quest'ultimo comincib • a ca-
rezzare e a favorire la plebe 
e che «e ' suol francesl vl-
veno con loro (con 1 plebei, 
cioe) molto dimestlchamente, 
chlamandoli ciompar, che in 
lingua nostra vuole dire Com
part, donde loro si chiamaro-
no volgarmente Ciompi» (Le 
cose fiorentine, II). II Guic
ciardinl rlcava tutto questo 
dal cronista Marchionne di 
Coppo Stefan!: «...una mas-
sa di gente minuta: scardas-
slerl, pettlnatori, vergheggia-
tori, lavatori, purgatori e ri-
venditori ed altri membri... 
chlamavansi i ciompi. Lo qua
le nome derivb Infino al tem
po del Duca, e tanto viene a 
dire ciompo quanto compare; 
ma e corrotto 11 vocabolo, 
che In francese dice: "Com-
par" com'e usanza del Fran-
ceschl; questi lo corruppero 
col dire: "Ciompo"» (Crona-
ca fiorentina, rub. 795). 

La frase con cui il Dursi 
preclsa il significato dei Ciom
pi e tratta testualmente dal 
commentari del coplsta dl G. 
e N. Capponl (Commentari 
de' Ciompi e dell'acquisto di 
Pisa), cronaca ancora inedlta 
citata da diversi studiosi co
me il Rodollco, lo Scaramel-
la e da ultimo il sovietico 
Rutemburg {Popolo e movi-
menti popolari nell'ltalia del 
'300 e '400, Bologna, 1971). 
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La crilica del film 
quando arriva 
alle terze visioni 

' Cara Unita, 
sono un tuo assiduo lettore 

e leggo tutto: il fondo, i reso-
conti dei comizi dei nostri 
compagnt, le recensioni dei 
libri e della TV, la cronaca 
nera e lo sport. Dovrei quin
di essere una specie di letto
re ideale. Ho da farti mille 
critiche, ma mille e uno elo-
gi. Questa mia e dedicata a 
una critica (che cosa te ne 
fai degli elogi?). Sono uno 
studente con pochi soldi, va-
do a vedere qualche film ma 
solo quando essi arrivano in 
terza o quarta visione. Chi ha 
1.800 lire per andare nei ci
nema del centra? Ma a que
sto punto tu mi tradisci. I 
tuoi critici fanno delle bellls-
stme recensioni lunghe • due 
colonne quando il film e a Ve-
nezia o a Cannes; le ripeto-
no un mese dopo quando ar-
riva alle prime visioni. Qui 
il film ci sta tre mesi, altri 
tre mesi se li riservano i 
a proseguimentl», altri tre an
cora le seconde visioni (prez
zo del biglietto mille lire) e 
quando finalmente, dopo una 
misteriosa sparizlone di alcu
ni mesi, il «bel film* arriva 
a portata di tasca dello stu
dente e dell'operaio, chi si ri-
corda piu della critica? 

lo non ho la passione del-
Varchivista e non conservo le 
recensioni (ma non conosco 
nessuno che lo faccia); mi ft-
do degli a asterischi» che as-
segni a film e quando vedo 
quattro palline e ho 400 lire 
vado a vederlo. Ma spesso so
no costretto a chiedermk 
« Perchd /Unita ha dato quat
tro asterischi a questo film 
che non capisco?». Perb nes
suno rispondera mai alia mia 
domanda perchi nel momenta 
cruciale e venuto a mancare 
Vaiuto del critico, il quale con 
te «palline» mi dice che il 
film e bello ma non ml spie-
pa il perchi (lo ha gia spie-
gato a quelli delle prime vi
sioni). 

PIER GIORGIO SANDRINI 
(Rozzano - Milano) 

Chiede una forte 
campagna per 
eslenderc la «336» 
Cara Unita, 

ho fatto la guerra, sono un 
dipendenle da una industria 
privata, ed anche a nome de
gli altri commilitoni che lavo-
rano con me mi rivolgo a 
codesto quotidiano, che tanto 
%i interessa dei problemi di 
chi lavora, pregando vivamen-
te di promuovere ed intensi-
ficare una campagna, affinche 
la tanto ingiusta legge 336 ven-
ga estesa a tutti gli ex com-

attenti, siano essi dipenden-
ti pubblici o privati. Sono 
convinto che soltanto con una 
forte campagna promossa dal 
PCI, e con Vappoggio delle 
forze sindacall, ti riusclra a 
raggiungere lo scopo; altri-
menti non otterremo nulla, 

GIULIO CROCCHI 
(Pisa) 

non compen 
un apparecchio 

acustico 
prima di aver visto il modellino 

di un nuovo dispositivo per I'udito 

Ne abbiamo 217 da regalare 
gratis! 

Non Le capita, a volte, di desiderare di udlre 
un po' piu chiaramente e di capire piii facil-
mente? Ebbene, ora potrebbe farlo senza ado-
perare un apparecchio acustico convenzlonale, 
grazie ad una nuova scoperta elettronica Am-
plifon. Se impostera oggi stesso il tagliando 
stampato qui sotto, Le invieremo GRATIS il 
modellino in plastica (non funzionante) del di
spositivo affinche Lei possa constatare prati
camente quanto e invisibile e comodo. 

t come avere orecchie NUOVE 
al posto delle vecchie! 

Ora si puo udire di nuovo senza imbarazzo o di-
sagio, e con maggiore naturalezza... chiarezza... 
soddisfazione di quanto sia mai stato posslbile 
sinora. Si pu6 anche udire stereofonicamente 
da ENTRAMBE LE ORECCHIE e comprendere 
due volte meglio le conversazioni. 

Offerta Speciale Limitata! Regalo! 
Se compilera e impostera il ta
gliando, Le invieremo, oltre al mo
dellino, anche una utilissima pub-
blicazione per i deboli d'udito. 
Se Lei ha un problema acustico 
compili il tagliando e lo spedisca 
prima del giorno ...12 ' 12 ' 73 ....; 
Amplifon le inviera gratis il regalo 
riservato ai sordi. 

Imposti il tagliando oggi stesso! 
L'OFFERTA E' VALIDA SOLO FINO AL 12 - 12 - 73 

= a m p l i f o n = 

^ 

AMPLIFON Rep. 
45 - M - 57 

20122 Milano, Via Durini, 26 - Tel. 792707-705292 
Vi prego di Invlarmi GRATIS II modellino e il regalo 

per I deboli d'udito. Nessun impegno. 

NOME „.. 

INDIRIZZO „.. 

CITTA* „ n. cod. 

COMUNE Dl 
MONTORIO AL VOMANO 

Prov. Teramo 

II Sindaco rende noto che e indetto 
un pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per il confenmento di N. 1 posto di Dat-
tilografo. 

Titolo di studio richiesto: diploma di 
scuola media inferiore. 

Scadenza: 21 gennaio 1974. 
Per informazioni rivolgersi alia Segre-

teria del Comune. 
Montorio al Vomano, 23 novembre 1973 

IL SINDACO 
Riccardo Trullo 

COMUNE 
di Montorio al Vomano 

< II sindaco di Montorio al 
.'omano rende noto. ai sen-
,1 dell'art. 7 della legge 2 feb-
iraio 1973 n. 14. che l'Ammini-
-.trazione comunale intende ap-
jaltare i lavori di compktamen-
;o della fognatura nel Capoluo-
£o per rimporto base di Lire 
130.000.000 con il metodo di cui 
all'art. 73 lettera c del R.D. 
23 maggio 1924 n. 827 e con il 
procedimento di cui all'art. 76, 
:ommi 1., 2. e 3. sen2a prefis-
;ione di alcun limite di nbasso. 

Gli interessati possono chicde-
,-e di essere invitati a partecipa-
:c alia gara indirizzando la do
manda al Sindaco del Comune 
di Montorio al Vomano entro 20 
gg. dalla pubblicazione del pre-
sente avviso. 

La domanda non e vincolante 
per rAmministrazione >. 

Si reata in attesa di un corte-
se cecino di assicurazione e di 
conosccre la spesa occorrente 
alia pubblicazione. 

n SINDACO 

Comune di Campi Bisenzk) 
Provincla di Firenze 

AWISO Dl LICITAZIONE 
PRIVATA 

Si rende noto che questo Co
mune indira, quanto prima, una 
licitazione privata per la cam-
cessione del servizio di aceerta-
mento e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicita e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni. 

La licitazione sara tenuta con 
il metodo di cui all'art. 73 let
tera C) del RD 23 maggk) 1924, 
n. 827 e con il procedimento pre-
visto nel successivo art. 76, 
commi 1.. 2., e 3., senza prelis-
sione di alcun limite di aumento 
o di ribasso della misura del-
l'aggio di riscossione. sulla base 
d'asta del 40^. 

Le ditte interessate, che siano 
in posses;o dei requisiti di cui 
agli artt. 42 e 43 del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 639. possono 
chicdere, con domanda indiriz-
zata a questo Ente entro venti 
giorni dalla data di pubblicazio
ne del presente avviso, di es
sere invitati alia gara stessa. 

Campi Bisenzio. 28-11-73. 
IL SINDACO 

loti 

r 
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