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Alle radici 
della 
contestazione 

La prima iniziativa del ministro Reale: un pegno alia Confindustria 

Caro direttorc, 
sulla contestazione giova-

nile si e yia scn t to molto 
e in tutte lc maniere, e io 
non vorrei appan re presun-
tuoso nel formulare opinio-
ni che potranno anche sem-
brare fuori luogo sia a eo-
loro che considerano le nia-
nifestazioni di queste setti-
mane come fatti estremisti-
ci « di sinistra » sia a quan-
ti affennano che si tratte-
rebbe invece di semplici tfe-
sti di teppismo. A me sem-
bra tuttavia necessario ten-
tare un discorso serio su 
questo fenomeno al quale 
comunque bisogna guardare 
con simpatia, solidarieta ed 
attenzione anche se insorgo-
no qua e la elcmenti che 
possono senibrare fastidiosi 
e che, in taluni casi, sono 
senz'altro dei « diversivi ». 
Vorrei dire, per en t rare su-
bito in argomento, che se e 
giusto contestare quelle ma-
nifestazioni di sperpero e di 
lusso ostentato che certa-
mente feriscono la sensibi-
lita e i sentimenti della 
gente semplice, e anche do-
veroso andare alle vere cau
se delle r ipetute occasion! di 
insolenza che i ricchi vanno 
manifestando, protett i sem-
pre e prontamente da uno 
Stato costruito a difesa dei 
loro intercssi. 

Che il «s i s t ema» in cui 
si producono simili sconcez-
ze sia conipletaniente mar-
cio e ormai fuori discussio-
ne, almeno per noi e per 
larga parte del movimento 
operaio e democratico- Co
me hanno testimuniato in 
questi giorni anche i giovani 
della sinistra delle ACLI 
pero, questa constatazione 
non basta piu e non e nem-
meno sufficiente aiTermare 
che il mondo nel quale vi-
viamo e tutto da rifare, ma 
occorre risalire al di la dei 
fatti contingenti ed esterio-
ri per colpire, come si dice, 
il male alia radice. 

Propr io in questi giorni, 
vengono pubblicati dati e 
statistiche che dimostrano 
appunto come la contesta
zione — ma io direi piu scm-
plicemente e, a parer mio, 
piii efficacemente la « lotta » 
— non possa fermarsi alle 
manifestazioni di superficie, 
e magari piu appariscenti, 
per toccare invece le fonti 
da cui esse traggono ali-
mento. La FIAT ha reso 
noto che nel 1968 il suo 
fat turato e aumentato di 
156 miliardi. L'altro gigan-
te della finanza e delFindu-
stria, la Montedison, ha re-
gistrato nei primi dieci me-
si dello stesso anno un in-
cremento del fat turato del-
1*11 per cento. Dal 1966 al 
1968 la produttivita genera
te (e cioe il rendimento del 
lavoro) e salita dal 136,3 
al 150,2 per cento. La pro
dutt ivita per addetto dal 
161,3 al 193 per cento (il 
che significa che l'anno scor-
so ogni lavoratore ha reso 
al rispettivo padrone il 33.7 
pe r cento in piu rispetto al 
1966). Sempre nel '68 i sa-
lari dell ' industria, grazie al
le grandi e robuste lotte 
operaie, sono cresciuti ri
spetto al '66 dell '8 per cen
to, riassorbito pur t roppo dal-

lo * strisciare » verso l'alto 
della spirale dei prezzi. I 
disoccupati sono aumentat i 
di 74 inila unita, raggiun-
geudo la cifra ufliciale di 
658 mila. I sottoccupati so
no saliti a 243 mila (62 mi-
la in piii). 

11 quadro, come si vede, 
e impressionante. Lo sfrut-
tamento e cresciuto in mi-
sura tale da indurre un 
giornale della Confindustria 
(24 Ore) ad affermare che 
« il panorama delle cifre 
non e cer tamente suggesti-
vo ». Orbene, io credo che 
si farebbe opera saggia ed 
utile, anche ai fini di un 
piii aperto e franco rappor-
to tra il movimento operaio 
e il PCI in particolare con 
quello giovanile e studente-
sco, par lando di queste « co
se » gravi; dicendo ai gio
vani che i costosissimi viso-
ni sfoggiati dalle signore-be-
ne alia prima della Scala o 
alia Bussola erano in defini-
tiva il r isultato della poli-
tica capitalistica fondata sul 
profitto e sullo sfruttamen-
to dei lavoratori; e che la 
trasformazione rivoluziona-
ria della societa non pud 
che cominciare dalla hatta-
glia che milioni di operai 
conducono nelle fabbriche 
per conquistare salari piu 
alti, per difendere la pro
pria salute dagh ingranaggi 
di una « produttivita » basa-
ta soprat tut to sull 'aumcnto 
della fatica umana, per con
quistare s t rumenti di effet-
tivo potere. 

Opportunamente, mi sem-
bra, il compagno Ingrao, nel 
suo discorso di Siracusa, ha 
detto riferendosi ai giovani 
che « la trasformazione rivo-
luzionaria della societa non 
potranno compierla separan-
dosi in s t re t te avanguardie, 
ma fondendosi con i milioni 
di lavoratori che sono impe-
gnati in un dure sconlro so-
ciale. E' solo nel fuoco di 
queste grandi lotte e som-
movimenti sociali che potran
no essere conquistati nuovi 
elementi di potere che spo-
stino avanti tutto il fronte di 
lotta. Cio comporta che sia-
no liquidati da tu t te le par
ti i set tarismi, che frantu-
mano le forze e le congela-
no, e che si dia respiro ad 
un lavoro comune che 6 il 
solo ter reno dove la critica 
diventa feconda e si verifi-
cano realmente le s t r a t e g i e s 
« Queste cose — ha precisa-
to Ingrao — il part i to non 
deve "predicar le" ai giova
ni, ma farle vivere nel con-
tatto con loro, neH'azione, 
imparando anche da loro e 
comprendendo che la con-
quista delle nuove generazio-
ni e la grande e decisiva 
operazione politica che sta 
oggi di fronte al pa r t i to» . 
E ' dunque su queste basi 
che bisogna affrontare il ' la
voro comune ». E io ri tengo 
che il dibatt i to e il confron-
to con i giovani studenti e 
operai su queste cose ci con-
sentiranno un dialogo mol
to chiaro e proficuo, ricco 
di insegnamenti preziosi per 
tutti utile anche per distin-
guere, nella « contestazione* 
cio che e fondato su solide 
basi da cio che non lo e. 

Sirio Sebastianelli 

i salari e 
Dal socialdemocratico Preti al dc Ferrari Aggradi lino al ministro repubblicano il programma della falsa riforma tribufaria non e cambiuto: aliquote 

piu basse, esenzioni e compiacenti« segreti» per i profitti; duplice tassazione dei bilanci familiari - Progressivita delle imposte significa esen-

zione da prelievi diretti su cio che serve all'alimentazione, all'istruzione, all'assistenza, all'aggiornamento culturale e professional del citfadino 

BaittagMa ?a San 

SAN FRANCISCO — Una ragazza, che porta un elmetto della Croce Rossa, prolegge con i l 
proprio corpo uno studente alterrato dalla polizia, che stava infierendo su di lu i . L'episodio 
e accadulo durante la lotta degli studenti della Universita di Stato della California: accanto agli 
studenti, centinata d i docertti sono scesi in sciopero 

U n a citta che muore per imprev idenza e speculazione 

// « Canale dei petroli di Venezia: 

porta spalancata all'assalto dell'acqua 
Uno scandalo tecnico che poteva eessere evitato — Nella lunga vita della Serenissima il Magistrate* delle acque ha 

sempre saputo impedire guasti che avrebbero compromesso I'equilibrio lagunare 

Nostro serrizio 
VENEZIA. 6. 

Da molte parti si sente di
re e s: legge che la nostra e 
l'epoca delle contraddizioni; 
roa, considerando la situazio-
ne di Venezia, parlare di con
traddizioni o di paradosso 
•uol dire usare, blandi eufe-
mifmi. 

Si «scoprono» m p n m o 
luogo delle venta tecniche e 
scientifiche che gll ammini-
stratori della Serenissima Re-
pubblica conoscevano perfet-
tamenre 4 o 5 secoii fa, e timi-
damente si avanzar.o propo-
ste, considerate audaci, di un 
controllo generale da ef-
fettuarsi sulla zona lagunare. 
quando il Magistrato delle Ac
que, assistito da un agguerri-
to gruppo di speciahsti ha ef-
fettuato tale controllo prati-
camente lungo tutta la vita 
della Repubblica Veneta. 

Dagli atti della Magistratura 
delle Acque. accessibili a qua-
lUIiQUe 5tuG.G5G CHc aiJuia uil 
mmirr.o di tempo e un m:n:-
mo di pazienza, risulta che 
qualunque iniziativa, anche la 
p.ii modesta. quale dragare il 
londo di un tratto di canale. 
configgere in barena una fila 
di pah. scavare un nuovo poz-
zo. interrare un modesto no , 
doveva essere sottoposta alia 

stesso o dei suoi delegati. Da
gh atti stessi risulta che in-
numerevoli azioni, anche dl 
portata modesta, furono ri-
goros»ir_JU vietate. Persino 

le navi di maggior tonnellag-
gio ( ci si Tite.Tiare ai rrtArtes'i 
tonnellaggi di tre o quattro 
secoii fa) non potevano en
trare in porto, ma dovevano 
scancare all'jsola del Lido, 
mentre in Laguna potevano 
navigare soltanto imbarcazio-
ni p:u piccole. Anche le pen-
fenche valli, nelle quail si 
cacciava e si pescava, erano 
sctto controllo: non si poteva 
senza autorizzazione costrui-
re o tagliare modeste argina-
ture, sistemar c togliere pic
cole ch:use per aumentare la 
resa della pesca. 

Gli amm:n:stratori della Se-
remss'.ma erano anche capa-
ci di prendere delle iniziative, 
e con pieno successor basti 
pensare alia decis:one di 
costruire i Murazzi, che data 
dal 1744, p:ii di due secoii fa. 

Gli amministratori di oggi, 
che possono contare su cono-
scenze scientifiche di ogni ge-
nere enormemente piii avan-
zate e su mezzi di controllo 
ben piu progredm. sembrano 
aver dimenticato tutto. 

Da oltre un ventennio, 
gli interventi rapaci di 
alterare Tequilibno della 
Lajjupa Veneta si sono se-
gu:ti l'un l'altro in manlera 
disordinata e senza neppure 
sottoporli a un esame tecni
co, che ne avTebbe immedia-
iauipnic iituiviuuatu ia perico-
Iosita. Altro che sentenze del 
Magistrato delle Acque sul pa-
h da conficcare, sul no da 
interrare sul canale fondo un 
paio di metri da taghare per 

qualche chilometro in una zo-

II cosidetto « canale del pe-
trolio» costiuisce dal ptuio 
di vis:a tecnico qualcosa di 

veramer/.e scandaloso. Da mez-

la nva e collegarle al centro 
indiiotriale interci.sato me-
diante un o'eodottc. 

Con ogni probabihta. Ia co-
struzione di due o tre isole 
di questo genere al largo del-

zo mi'.lenn:o si sa che la fa- t l'iso!a di Pellestnna e la po-
mosa acqua alta e provocata 
dalla conromitanza di alte 
maree particolarmente pro-
nunciate con un determinato 
asset:u del -.er.ro e del mare 
che tendono a far affluire en-
tro le tre bocche della iaguna 
veneta un quan'.itanvo d'ac-
qua supenore a.', r. irma'.e, e 
ne rendono difficile il deflus-
so. Visto tutto questo, propno 
dalla pnncipale delle « aper
ture x della laguna verso il ma
re. si scava un profondo e 
ampio canale che la a:traver-
sa completainente, e costuui-
sce una magmfica porta spa
lancata per le acque, che si 
fanno cosi. anziche alte, altis-
sime, raggiungendo livelh che 
prima non si erano mai visti. 

A questa situazione rw»r la 
qualei come abbiamo detto, 
usare il termme di paradoi-
sale significa valersi di un 
blando eufemismo, si aggiun-
ge un ultenore elemento 
contraddittono. La tecnica 
piii recente, basata su ngoro-
si calcoli di convenienza eco-
nomica, consiglia di non far 
nemmeno entrare le petrolie-
re nei p o m per ie operazionl 
di carico e scarico di idrocar-
buri liquidi di vario genere, 
ma di costruire alcune Isole 
artificiali in trallccio metalli-
co, a qualche chilometro dal-

sa delle tubaziom di cone^un-
zione, sarebbe venuta a cos:a-
re lo stesso, se non di meno, 
dello scavo del canale. ed al
le isole avrebbero potuto at-
traccare petroliere di qualun
que tonnellng<;io Ed anrhe i 
bambini sanno cne il tonnel-
laggio medio delle petrol.ere 
contmua a sahre. sempre per 
ragioni economiche, per cu. 
la soluzione delle isole artifi
cial! si presenta come la piu 
moderna ed cfficiente. men
tre lo scavo dei canali e il 
potenziamento di p o m inter-
ni diventa progressivamente 
una soluzione sempre meno 
felice. specfe agli effetti del 
suo utilizzo nei tempo. 

Ma non basta. La tecnica 
rw>r la ro^fnirion1? di di?h° ° 
opere di protezione contro la 
battuta del mare hanno fatto 
enormi progressi dai tempi dei 
Murazzi. Sono noti oggi i mi-
ghori sistemi di ancoraggio 
delle dighe ai fondali, 1'incli-
nazione piii conveniente da 
confenre alia parte sommer-
sa della diga in modo che Pon-
da giunga smorzata al suo co-
ronamento. E ' stata approfon-
dita la tecnica per dlsporre 
con la massima efficacia seg-
menti di dighe di proteziona 
di diversa struttura e diverso 
sviluppo. al largo delle dighe 

pnncipali, per attenuare il 
moto ondoso e frenare le cor-
renti che si possono forma-
re durante le mareggiate. 

A tale scopo. un magnifico 
e vahdisiimo ausilio di tipo 
spenrr.e.-itale si ottiene ope-
rando mediante modelh su 
situaziom: con questa tecnica 
M stud.a:.o dighe, ponti e 
-.:r;iTiii7f di altro genere. ot-
tenendor.e nsultati pienamen-
te probanu. Nel caso della 
laguna veneta. da anni si par-
la di un modello da realiz-
7.arsi per studiare \ provi-edi-
men'i da prendere, ma la 
sja rcal.zzazione permane av-
volta nelle brume di un futu-
ro moiro incerto. Fmora, tut-
;o cio che si e fatto e di n-
costruire parzialmente I Mu
razzi dernoliti due anni fa. 

Per questo, la situazione 
sempre piii grave in cui st di-
batte la Laguna Veneta, con 
al centro un gioiello unico e 
insostituibile. off re agli italia-
r.« c •>.» ""•-•fo ur.o spi.Llacolo 
di miserevole e colpevole 
squallore, costituisce un atto 
di accusa per una classe di go-
\ emo che, sistematicamente, 
lasc.a che g'i ever.ti naturali 
e le incontrollate iniziative 
speculative compromettano e 
minaccmo la consistenza stes-
sa del patrimonio nazionale, 
sia p«to costitusto da Venezia, 
da Firenze, dal Polesine, da 
Longarone o da cento altre 
zone altrettanto pcricolosa-
mente esposte. 

Paolo Sassi 

Ben presto, alzandovi al 
mattino, non avrete bisogno 
di contare le lirette che ave-
te nella scarsella: potrete te-
lefonnre agli uilici tributari e 
fnrvelo dire da loro. II cer-
vello elettronico pub fare del-
Yanagrajc tributaria una or-
gamzzazione praticissima e di 
una efficienza mai conosciuta 
(neU'anibiente burocratico) re-
gistrando, per ciascun citta-
dino, tutto tub che gli pub es
sere « miputato » come entra
ta. Se lo Stato italiano e len
to ad andare in questa dire-
zione, ci6 non vuol diro che 
non vi andra: cl sono ostacoli 
anche forti — gran parte dei 
redditi di capitate prosperano 
oggi grazie aH'ombra, alln o-
merta politica — ma e que-
stiore di tempo e, direbbero 
certi nnnovatori alia moda, 
di « razionali?za7ione ». 

Pmce alia 
Confindustria 

In fondo, dato it modo in 
cui opera una anagrafe tribu
taria gestita da un cervello 
elettronico che agisca su scala 
nazionale, si tnitta semphce-
mente di legalizzarc cio che 
oggi si fu con In protezione 
delle tenebre. Voghono leva-
re dalla testa della gente cer-
te illusioni — il « chi piii ha 
piii paghi» di un tempo, ad 
esempio — e di sostituirvi 
meccanismi piii cgualitari, co 
me quello suggerito dnllo slo
gan: «cento lire sono cento 
lire sia nelle tasche di chi 
guadagna 1000 lire al giorno 
che in quelle di chi guadagna 
un nulione ». e quindi devono 
pagare la stessa impo^ta Nt>n 
stiamo facendo giuochi di 
parole; parhamo della legge 
di riforma tributaria elabora-
ta dal socialdemocratico ono-
revole Luigi Preti, a rorona-
mento del passato governo di 
centro-sinistra, riproposta dal 
democristiano onorevole Ma
rio Ferrari Aggradi. L'attuale 
ministro delle Finanze, il re
pubblicano Oronzo Reale. Ia 
prima cosa che ha fatto dopo 
l'lnsediimento o un articolo 
per il quotidiano della Confin
dustria nel quale pone tale 
progetto in cima alle preoecu-
paziom del nuovo centro-sini-
stra. 

Questa riforma e Tunica, da 
vent'anni a questa parte, che 
abbia avuto il beneplacito del
la Confindustria. Essa ha il 
suo cardine nell'assunzione 
dell'imposta pcrsonale (attua-
li Ricchezza mobile e Comple-
mentare unificate) come « re-
gina delle imposte»: questa 
tassazione che da alio Stato 
gia oltre 1300 miliardi all'an-
zioni) viene aggravata aumen-
tando l'aliquota dal 10 al 19% 
sui redditi sotto i quattro mi
lioni — ed e l'unica imposta 
che viene inaspnta — e con-
centrata essenzialmente sui 
redditi fissi: stipendi e salari. 

L'attacco e frontale. Fino 
a un milione e mezzo annuo 
di « reddito » familiare si tas-
seia rol 10'c; da un milione 
e mezzo a due milioni col 
13','; da due milioni a tre 
milioni col 10r,'. E ci fermia-
mo qui, perche questo pro 
gredire di aliquote the do-
vrebbe essere un srmbolo di 
giustizia tributaria e rispetto 
della progresstt ita. e in ef 
fetti uno scandalo perche 
colpisce non dei redditi ma 
dei semphci flusti di entrate 
che coprono. quasi sempre, 
unicamente le es.genze mini-
me per mantenere in vita le 
persone c consentirgh di te-
nere il pas»o ron la vita so-
ciale. I-i Costituzione, all'ar-
ticolo 53. afferma che «tutti 
sono tenuti a concorrere al
le spese pubbliche in raEio-
ne della loro capacita contri 
butira »• ma costituisce una 
manifes'.azione di capacita 
contnbutiva disporre del da-
naro necessario per ahmt-n 
tarsi, vestirsi, mandare l figli 
a scuola pagare raflitto di 
casa, comprare hbn o giorna-
h? 

Su tutte queste cose, mdi-
spensabiii alia vita, si paga-
no gia delle imposte: Ia mas-
saia per ogni 1000 lire di ali-
menti che acquista paga 2.V) 
lire alle casse pubbliche. Nel 
caso di alcuni prodotti, come 
zucchero e cafle, si paga piu 
per *u irrip^Sia Cue per i aii-
mento. E ai nmane sempre 
nell'ambito di necessita vitali, 
la cui mancata sodriisfaziGnc-
pjrta all'indigenza, alia dipen-
denza dall'assistenza pubb'.i-
ca. Per di piu erco rhe la 
legge trasforma il salano e 
10 stipendio in un * reddito », 
parcj'a nobile con cui si giu-
stifica, a sua \oIta, la tra
sformazione delia famigha in 
una societa di fatto m3nto e 
mtjghe. individm au:onomi, Ii-
b^ri e responsabili per.^onal-
mente di fronie alia soc.eia, 
vengono numti in una dirhia-
razione hscale unica. obbhga-
toria oggi a partire da 9u0 mi
la lire all'anno. Fra tutte le 
societa, tuttavia, la famigha 
del lavoratore dipendente ha 
un * pnvilegio »: le sue entra
te possono ossere accertate, e 
quindi tassate, semphcemente 
facendosi dare la dichiarazio-
ne d?.I d?fore di larr-rw. 

Trasformare la famigha m 
societa di fatto, mentre e so
lo una convivenza e una uni
ta sociale-biologica, e gia una 
mostruosita. Ma ncn ci si fer-
ma qui. Alle societa si apph-
ca il criterio dell'accertamen-
to del reddito detratle tutte 
le spese per produrlo. II red
dito tassabile dovrebbe coin-
cidere, in tal caso, col pro
fitto. Ma I membri di una fa-
mlg'.ia, se sono lavoratori di-
pendenti, non hanno «spese 
di prodimone i> ai fini fiscal!: 
11 loro salano o stioondio 

(anche la pensione) c tutto 
profitto, tutto tassabile (esclu-
se dotraziom simbohche alle 
famiglie numerose che pos
sono essere di 750 (MX) lire per 
una famiglia di 4 per.sone); in 
pratica lo si colpisce come se 
nasccsic dal nulla Ai profes-
sionisti si nconoscc. e devo 
no ringraziare. una aliquota 
hmitata di spese di agqtorna-
mento Ma l'operaio e l'impie-
gato non hanno, per l soste-
nitori di questo sistema hsca
le, nemmeno resjgenza di un 
aggiornamento: essi sono dei 
bruti, gente a cui si negu 
il diritto di spendere per au
mentare le proprie conoscen-
ze, o semplicpmcnte per man-
tenersi alia altez?a del lavoro 
che fanno in un mondo in 
evoluzione Se la societa di 
capital! reinveste gli si fanno 
agevolazioni. si premia; 1'im 
piegato e l'operaio li si pu-
nisce tassandogli in forma di-
retta. oltre che indiretta, cio 
che reinveste nello svlluppo 
della propria personalitii. 

Si giunge al punto di inclu-
dero nel reddito tassabile le 
pensioni — e non parliamo 
certo di quelle da un milio
ne al mese — e gli assegnl 
familiari che pure oggi non 
coprono nemmeno lo spese 
scolastiche. Entrate previden-
ziali, erogate quasi sempre 
sulla base di uno stato di ne
cessita dello individuii o della 
famiglia, si trasformann per 
loggc in reddito tassabile. in 
profitto. per poterle « eguahta-
riamonte » tassare. E' la mo
derna tassa sul macinato; sol
tanto viene riscossa con mez
zi piu ralfinati 

La « riforma » non c- cieca. 
Sposta ultenormente il prelie-
vo sullo persone, sui lavora
tori dipendenti per essere P* 
satti. perche vuole creare nuo
vo .spazio al capitale che gia 
oggi evade il 40 50 per cento 
del dovuto. Due sono i capisal-
di dellVvasiono legnlizzatn* lo 
anonimato azionario e il se-
greto bancano. La legge ora 
proposta li incoraggia ambo-
due, poiche lascia aperte Ie 
vie all" anonimato azionarlo 
sia per i possessor! esteri di 
titoli italiani (e quanti capi-
talisti italiani. a rommciare 
dalle attrici famose. sono di 
ventati « esteri »') che per ti-
pi speciali di societa (« acco-
mandite ») non soggette a con-
trolli di hllancio e premia chi 
si serve del segreto bancano 
per fare dichiarazioni perso
nal! false 

Ai percettori di dividendl 
da societa. ai capitalist!, s! 
fa crcdito d'imposta. Pot ver-
ra la loro dichiarazione, re-
golarmente falsa. Le banche 
fanno da cerniera — banche 
di Stato come quelle priva
te, naturalmente — nel giuo-
co. Ecconc- un tipico esempio 
descntto da un economista 
che pur approva Ia nuova 
legge tributaria, il professor 
Francesco Forte: «Ad esem
pio, poiche ai fini dell'impo-
sta personale sul reddito e 
lecito detrarre gll interessi 
passivi che un soggetto sop-
porta, si pu6 adottare il se-
guente sistema per contenere 
il carico dell'imposta sul red
dito dei dividendi per i piii 
ricchi: Tizio. possessore di 
azioni Alfa, contrae un mu-
tuo con una banca per un 
ammontare equivalente, e, 
contemporaneamente, lo ln-
veste in obbhgaziom della 
societa Beta, per 1'identico 
ammontare. Poi Tizio denun-
cia sia le azioni che il mu-
tuo (questo secondo gli e 
necessario denunciarlo detta-
ghatamente per ottenere la 
detraibihtai. ma non le ob
bhgaziom. Avra un onere de-
rivante dallo scarto fra inte
ressi che paga alia banca e 
interessi che nceve sulle ob 
bligazioni (scarto che puo 
essere nullo se esistono una 
certa sene di condizioni fa-
vorevoli) ma l'impos»a pro
gressiva sul reddito sara fru-
strata D. 

Nuovo spazio 
al capifale 

Ancor meglio il giuoco si 
puo fare accendendo due mu-
tin, uno attivo e uno passi-
vo. con due banche o sui 
conti correnti. I! Fisco, che 
puo chiedere al vostro dato-
re di lavoro un certificato di 
tutto ci6 che avete riscosso. 
persmo per i'indennita di 
mensa o di m^lattia. non pub 
chiedere alle banche I rap
port i attivi e passivi con i 
clienti. Sulla soglia della ban
ca comincia l'extraterntoria-
lita, un mondo dove non val-
gono le leggi comuni agli altn 
cittadmi. dove talvolfa e im 
pedito Taccesso persino alia 
magistratura Son e'e luogo 
mighore dove un I.idro pos
sa nascondere i suo: pro-
vent i. 

I.'accomandita e una delle 
societa di comodo che affi-
da la gestione d: capitah a 
un uomo di pagha, mentre i 
ven capitalisti rimangono 
neH'ombra, L'accomandita e 
societa di persona, non paga 
1'imposta sulla societa, pub 
persino ni^cr.derc: » suoi ii-
bn contabili. Dice F. Forte 
che * le accomandite ormai 
pullulano Non si sa quante 
siano e cosa facclano. II fi
sco non riesce a censirle e a 
tenere dtetro alle loro opera-
zioni... Si e persino giunti al 
paradosso di societa di capi
tah che. per fare degli affa-
n . si nuniscono in accoman
dite, fra dl loro o con una 
persona flsica (magari anche 
qui un uomo dl paglia), sfug-
gendo cosl — per quegli af-
fari — alle regole d'accerta-
mento». Lo dice Forte, cioe 
uno di aueell «esrvertl » on. 

vernativi che sostiene l'esen-
zione fiscale per redditi di 
capitale azionano fino a UK) 
milioni. (non si capisce be
ne con quale coerenza con 
le denunce citate). 

E qui siamo soltanto sul
la soglia del mondo finan-
ziano, una giungla dove i 
profitti s'imboscano facilmen-
te. e non sara possibile sco-
varh senza sottoporre le so
cieta per a?ioni a un regime 
pubbhcistico e senza abohre 
il segreto bancario. Per ba-
sare la finanza pubblloa sul 
prehevo dei profitti veri — 
non su quelh inesist^nti del 
lavoratori dipendenti — e 
quindi necessana una scelta 
che costituisea la base de! 
nuovo ediflcio. scelta che con-
siste neU'escludere dalla ca-
jmcita contnbutiva tutto cib 
che serve aU'ahmentazione, 
alia protezione della persona. 
alio sviluppo socio culturale 
dell'individuo. E poiche que
sto e un terreno mobile, oc-
corrono due criteri pnncipa
li: 1) 1'esclusione in via pre-
liminare dal reddito imponi-
bile dei proventi previdenzia-
H (pensioni. assegni familia
ri e assimilabili); 2) la fis-
sazione, anno per anno, di 
detrazioni pari alia spesa ah-
mentare media per abitante 
e nlla spesa media mdivl-
duale per spese di istnizione, 
cultura e spettacoli culturali. 

Intanto, oggi si dovrebbe 
cominciare con l'esentare da 
denuncia i guadagni al di-
sotto di un milione e mezzo 
di lire, elevando tale hvello 
— qualora si debba mante-
nere la tassazione sulle en
trate familiari nel loro in-
sieme — di 500 mila lire 
per ogni componente, in mo
do che un'entrata di tre mi
lioni per una famiglia di cin
que persone venga fatta rien-
trare neH'ambito della nor-
malita, senza costituire cioe 
motivo per l'esistenza di una 
particolare «capacita contri-
butiva ». 

Strumento 
di manovra 

Si parte con rib daU'idea 
che il prelievo fiscale indi-
retto. sui consumi, da ehml-
nare in certi casi (elettricita 
e gas d'uso domestico, zuc-
chero, altri alimenti essen-
ziali e c c . ) costituisea, nel 
suo insieme, uno strumento 
di manovra legittimo per la 
politica economica, il cui me-
rito va visto in relazione agli 
obiettivi politic! che si pro-
pongono. L'imposizione su 
certi prodoUi corregge infat-
ti i prezzi finali — nel ca
so del tabacco e dei carbu-
ranti addirittura h stravol-
ge — secondo strategic il cui 
significato dipende, di volta 
in volta, da chi 5 al potere 
e da quello che vuole. Ma gh 

auton della nuova legjjc fi
scale non hanno pre vis' o af-
fatto l'aboh/ione delle tassa-
zioni indirette vessatone, che 
colpiscono lo ziicchero come 
un prodotto di lusso. e la 
manovrabilita di nitre <ad 
esempio, la detassazione dei 
carburantt impiegati nei tra-
sporti urbam rispetto a quel-
hi destinata ai pnvati) 

Per la prima volta nella 
storm della modern.i liorghe 
sia, invece. ci troviamo di 
fronte a governanti che pre-
dicano — con l'assenso riei 
capitalisti — I'cstensione del 
catnpo fiscale si trattereb 
be di assumere in tale c im-
po i contnbuti tlelle assicu-
razioni sociali. in modo cho 
il governo li possa «gioca-
re« per il « sosh'gno del si
stema economico ». vale a di
re per tener bassi guadagni 
e consumi dei lavoratori a 
propno piacimento I lavo
ratori sono chiainati a con-
tnbuire perche l padroni ab-
biano tutte le garanxie di n-
manere padroni, l soldi ver-
sati per assicurare indennita 
e pensioni dovrebbero servi-
re, anzitutto, per assicurare 
l capitalisti in caso di ensi. 
L'esproprio dei contnbuti. e 
la loro trasformazione in tas 
se dirette sul salano, e gia 
cominciato del resto da anni 
e sanzionato nella legge del 
18 marzo 1968 con cm si e 
destmato il 7,28'r del pre
hevo sul salano a un Fondo 
sociale con un procedimento 
apertamente incostituzionale. 

C'e da chiedersi perch* 
questo attacco. che modifica 
direttamente Ia posizione ci
vile del ctttadino mfeudan-
dola alle esigenze del capita
le, abbia potu'o andare cosi 
avanti senza trovare adegua-
ta nsposta. II fatto e che gh 
uomini di punta di simili 
operazioni si fanno passare 
per dei « nnnovatori » e che 
hanno fatto della redtstrtbu-
zione soctate dei redditi, pri
ma. e della poiitica dei red
diti poi la bandiera di una 
soluzione permanente dei 
conflitti di classe. La rifor
ma fiscale che piace alia 
Confindustria c uscita. non 
per caso. dalle mani di un 
socialdemocratico: Ton. Luigi 
Preti e uno di quel compagm 
che non dispiacciono ad 
Agnelli e a Valerio. Petulan-
te attivista politico (ha fat
to mettere la luce nell'auto 
ministeriale per far vedere 
che non perde tempo a la 
vorare), 1'onorevole Luigi 
Preti e uno di quelh che sa 
« utihzzare il sistema » e non 
si perde certo ad esaminare 
bilanci familiari e buste pa
ga dei lavoratori. Preti e i 
suoi successori non si sono 
fermati nemmeno di fronte 
alia menzogna: hanno detto 
che la «riforma» lascera 
inalterato d gettito fiscale 
Quale gettito? I lavoratori. 
gia col sistema attuale, pa 
gano ogni giomo di piii. 

Renzo Stefanelli 

INCISO OGGI IL DISCO 
CHE NON COSTA NIENTE 
Si Iralta di normali 45 giri che vengono regalali 
agli iialiani dall'lslilulo Linguaphone • Per rice-
vere il dono basla richiederlo enlro una seitimana 

Fra Ie tante notizie di 
cronaca nera che si affol-
lano quotidianamente neLla 
redazione di un giornale, 
ogni tanto ce n'e qualcuna 
ro^a, una notizia che fa pia-
cere ricevere e d:ffondore 
e che quindi menta U mas-
simo nhevo pocxsib.le. 

Oggi siamo in grado di 
annunziare che un grande 
lsUtuto mternazionale ha in-
cuso un vero disco a 45 g:n 
che spedisce a tutti 1 k-ttori 
di questo g.orna'.e asso'.uta-
mente gratis e s^ni3 nuni-
mo impegno. 

Si tratta di una importante 
e lodtvo^e iniziativa. mqua-
drata neilo sp:nto del MEC. 
tendente a f.iior-.re gli seam-
bi ciilturah, turi=t.ci e di 
affan. fra 1 cittad:ni di va
ne r.azioni nonche a ele-
v.ire il tenore di vita e !e 
co-id.zioni etonomiche delle 
popolazioni. 

Se e vero. come e vero. 
che o«g;. nella masg.or par
te dei casi. non e piu piis-
s b:!e a-p:rare a un bjen 
po^to. a un lavoro rnolto re-
nvj.-ieramo. a un avanza-
mento di camera, senza co-
novere in pra:,ca e al'a 
perfezone le I.riir.je =tran.e-
ro. ri«t ".to dt cm pari .1™ 
ha irr.boeeato la &:radi 
g.usta. 

InfatU. 1" Ist.tuto Lm^ja-
phone. un Enie di fama rmci-
diale. per raggiunijere 1 .n-
teato. tr partito dai presup-
po^to (nor. de] tutto errato) 
che 1 o-taco!o princ.pa;e al 
diflonder^i ._lella conosceaza 
delle hn^Je stran:»\-e d c-> 
stitu to dal.a mcreduUta che 
.s. po->sa impararle p<.rfetta-
menU; con :1 Mt-todo suo in 
,xx:hi n^es:. sen*a la no.a 
della gnm.Ttatxa, e sfrat-
tarvio 1 r.tagli di tempo sen-
?a intralci al!e normal] oc-
cupaziom 

E poiche c"c un solo modo 
per combattere I" incredah-
ta. prware di pe.-5ona. 
1' Lstituto Linguaphone ha 
fatto incidere un condensato 
del suo sistema audiovisi\T) 
nolie lingue Ing'.ese, Fran-

ceie e Tedesca (;i ajcn.tj a 
eon\er=az;one. mentre -: ,-e-
gLe con I occn o l'im.T.ai.:ie 
del =oa^i-tto) m un p---rfL'.:v) 
disco a -15 gin che ha cc-
ciso di regaiare a tut:, co-
loro che lo ncn.tdano «..-.trt> 
un.i .-t-uimana d^ c^Si. 

Naturalmente. trjttar.Jo-i 
di un eipenrr.ento s i lar^a 
scula e qo.ndi mol:o co-tu-o. 
per esser sicun di r.cewre 
il d.ico. occorre aiTrenars 
a richiederlo p-rca cne s:a 
esaunto. 

Si ha cosi la po-=:b.I *a 
pratica. Stnza correre r.-va. 
di -orta. d: pro-, are d: per
sona -e il Mt-'odo i^r.z.o-i 
con noi stes-: e. m ca-o af-
fermjtno. ai aver .-conerto 
un s ;:err,a che (a a.-;.T.i-
lare senza -sfor/o e .n fare-
viviimo terrpo qja i'as. ; n-
gaa stra.it.M fra Ie :rer,'4-
-*i del jiroiriTim.'). COT t.::: 
gli tporrr.i var.:a^;i cne no-
toria-r*en:e ne dtr.vano. 

A en: ci vj cevt.' r..o.4t.re 
per avere :1 <i.-co ^ra: -? 
Aw Ist.:^:o L.ncjaphore. v.a 
Bor-'o^'e^o 1!. L"'J 2'111 
Milano. che :n.;era an^re. 
-*rrpre :n ornu-iJ.o e -or.^a 
i"".:^zno in wi.u-re " ?:J 
nxn:e 'H^'TMJ e a color;. 
c n : ."• 1 ot":a^.; - ; ^e e 
bre Metodo. Ii -.oliTe. f-a 
I a.tro- r 1-por.de a'.'a c„r o-
5 :a ce^li ir.u ress?:: ere vo-
gl or.o sapere sopr.v.:y:o 
qaan:o terrpo occorre. :n 
rrtvl.a. per m'^ira-e e .-.? -.. 
apprer.de \erarrer.:e come 
soc^.ornando a.l e-:ero. 

R chiedete OGGl STESSO 
d d.sco e d !.bro-ga.da L n 
guaphone che vi verrar.ro 
.nviat: crati:.ta-ien:e e -en-
z.i iTpeg.no. Non cj-ta na la 
e pud garant.rvi „n l^m;-
noso awen.re. Potre-te rv-n-
ILTM di non aver inv a:o la 
nch'e-ta e di aver coevi per
se un ocea<-one d'oro' 

Speti.te Sl/HITO e r.on d!-
mentxate, neJa bas'.a. di 
alie.^are enqu-e francobol.i 
da 50 lire funo per le spese 
e d>. senvere ch.aramente a 
stampatello 0 a macch.ru: 
nome, cognome. ifldirino. 

I. L. 
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