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Interessante dibattito 
sulla rivista « Adesso 

Come migliorare 
la funzionalita 
del Pariamento 

Sono intervenuti il compagno Umberto Terra-
cini, Ton. Cossiga, democristiano, il socialista 
Pieraccini e i professori Guarino e Predieri 

SuH'ultimo numero della 
rivista Adesso — prendendo 
spunto dalla eJaborazione in 
corso presso i competent! or-
gani del Senato e della Ca
mera di una revisione dei re-
golamenti delle due assemblee 
— e apparso un importante 
dibattito sui problemi tecnici 
e politici inerenti la questione 
della funzionalita delle Came-
re. Al dibattito hanno parteci-
pato il sen. Umberto Terra-
cini. presidente del gruppo 
comunista del Senato, il se-
natore Giovanni Pieraccini, 
presidente del gruppo socia
lista, Ton. Francesco Cossiga, 
democristiano, sottosegretario 
alia difesa, il prof. Giuseppe 
Guarino, ordinario di diritto 
amministrativo all'universita 
di Roma e il prof. Alberto 
Predieri, ordinario di diritto 
pubblico all'universita di Fi-
renze. 

Prendendo per primo la pa-
rola il compagno Terracini ha 
affrontato innanzitutto la que
stione del sistema bicamerale. 
«Personalmente — egli ha 
detto fra l'altro — ho sem
pre sostenuto che bisogna evi-
tare ogni revisione della Costi-
tuzione flno a che la Costitu-
zione non fosse interamente 
realizzata perche, siccome nel-
la Costituzione tutto tiene, 
non si pud avvertire il difet-
to di una parte, che e condi-
zionata nel suo funzionamento 
da tutte le altre parti fino a 
quando il tutto non sia co-
struito e non sia entrato in 
funzione. Tuttavia se si po-
nesse oggi un problema di 
revisione costituzionale. almc-
no per la parte struttura del 
Pariamento, sarei immediata-
mente per adottare il sistema 
monocamerale v. Cio elimine-
rebbe quello che la pratica ha 
dimostrato essere soprattutto 
un doppione di discussioni, 
dibattiti, iniziative; nell'attua-
le sistema bicamerale vi e co-
munque la possibilita di rea-
lizzare alcune modifiche di 
fondo in modo da aumentare 
la funzionalita dei due rami 
del Pariamento. Terracini ha 
ricordato a questo proposito 
la utilita di un maggior nu
mero di sedute congiunte (per 
esempio per le comunicazioni 
del governo), la possibilita di 
abolire, a particolari condizio-
ni, la discussione generale 
nella Camera di seconda istan-
za, di sviluppare le funzioni 
delle commission! ecc. 

Notato che ail Pariamento 
di oggi e qualcosa di comple-
tamente diverso da quello pre-
fascista che corrispondeva a 
una societa strutturaia in mo
do diverso e con istiluti di-
rersi ». Terracini ha concluso 
che a la stessa funzionalita del 
Pariamento, se vuole adeguar-
si ai suoi compiti, non devc 
piii prendere come punto di 
riferimento il singolo parla-
mentare ma i gruppi e i par-
titi di cui essi sono espres-
$ione ». 

L'on. Cossiga, intervenendo 
subito dopo, ha sottolineato 
due motivi della crisi del Par
iamento: il rapporto con 
l'Esecutivo e il rapporto fra 
maggioranza ed cpposizione. 
L'opposizione, in particolare 
— secondo l'oratore — tro-
vando nelle Camere l'unica 
sede per far valere le proprie 
ragioni, ha contribuito ad ac-
crescere i dibattiti politici di 
carattere generale a scapito 
del lavoro legislativo. Si trat-
ta dunque per Cossiga di una 
crisi di funzionalita del Par
iamento che si va ora aggra-
vando per la presenza crescen-
te di tendenze centrifughe e 
di momenti decisionali che 
non corrispondono alle aule 
parlamentari. Per il prof. Gua
rino poi a questo si aggiunge 
una «r crisi di autorita», il 
frazionismo derivante dal si
stema elettorale proporzionale 
e la mancanza di un ricambio 
nella classe politica. Quali i 
rimedi? II rafforzamento dei 
poteri e dell'autonomia delle 
Camere e delle commissioni 
parlamentari. Da questo pun-
to di vista l'istituzione delle 
Regioni, frazionando ancora 
di piii le sedi decisionali, sa-
rebbe un danno. 

H a polemizzato con questa 
ultima affermazione il senato-
re Pieraccini per il quale « la 
crisi del Pariamento derira 
dalla crisi che attraversa 1'ir-
tera struttura della societa 
italiana fe del resto non solo 
italianal che non pub piii es-

zia diretta, che, comunque, 
vengon fuori indipendente-
mente dalla nostra volonta e 
stanno gia enucleandosi. che 
a un certo momenta non po-
tranno non trovare contatii e 
corrispondenze con la demo-
crazia rappresentativa. Ma se 
nel frattempo la chiave di 
volta del nostro sistema de-
mocratico e rappresentativo e 
il Pariamento dobbiamo chie-
derci qual e la sua funzione 
fondamentale. Secondo me b 
di dare valore cogente, obbli-
gatorio. a eerie norrne che de-
vono valere per I'universalita 
del Paese. Non esistono altri 
organi nella struttura statuale 
e nella organizzazione sociale 
che possano dare dei comandi 
ai quali tutti i cittadini deb 
bano subordinarsi. Per questo 
motivo piii ancora che la fun
zione di controllo — importan
te — a parer mio e proprio 
la produzione legislativa che 
caratterizza il Pariamento. E 
se si vuole che la funzionalita 
e la efficienza del Pariamento 
aumenii, bisogna per I'appun-
to che essenzialmente si pensi 
a questo aspetto della sua at-
tivitd». II compagno Terra
cini ha concluso con un esem
pio che interessa milioni di 
italiani. « Oggi — egli ha det
to — che cosa attendono mi
lioni di cittadini in Italia? 
Che il Pariamento faccia la 
legge sulle pensioni. Quanta 
piii tardera ad approvarla, 
tanto meno i milioni di citta
dini interessati riconosceran-
no I'autorita del Pariamento 
e permetteranno che questa 
chiave di volta della nostra 
struttura statuale si rafforzi 
e acquisti quella posizione 
che deve avere per una vita 
ordinata del nostro paese». 

L'ingiustizia fiscale in questi giorni diventa farsa nazionale 

Un milione di dichiarazioni dei redditi 
ma chi paga e quanto e gia stato deciso 

Operai e impiegati fatti diventare « redditieri» a loro insaputa - Fondamentale disonesta di un sistema che aumenta il prelievo sulle buste 

paga evitando ogni decisione politica - Si promette I'abolizione della dichiarazione per i lavoratori dipendenti, ma il problema e un altro: 

bisogna escludere la fascia delle entrate destinate ai bisogni individual e familiari dalla tassazione diretta 

Questa foto ha vinlo uno 
dei primi premi alia ras-
segna «World Press Pho
to » per il 1968, che segnala 
le migliorl immagini scat-
tate, in tutto il mondo, da 
fotografi professionistl. Ne 
e autore il rhodeslano Da
vid Paynler, che ha fls-
sato col suo obiettivo la 
corsa daH'allenamento di 
un marafoneta negro. Ac-
canto aH'uomo corre (qua
si in competizlone) una 
vecchia locomotlva. cSbuf-
fando verso Mexico City » 
ha intltolato Paynter la 
sua foto, identificando 
nell'ansimare dell'uomo e 
della macchina, nella du-
plice tensione della corsa, 
il punto focale dell'tmma-
glne. 

II ministro delle Finanze 
non ha ancora fatto la ritua-
le dichiarazione in cui dice 
che, in fatto di tasse, lui e 
soddisfatto perche gli italia
ni « progrediscono » e ogni an
no, entro il 31 marzo, manda-
no una valnnga di dichiara
zioni fiscali agli uffici delle 
imposte (un milione e 300 
mila. forse piii, per una me
dia di poco piii di 2 milioni 

j ciascuna). La fara immanea-
bilmente nei prossimi giorni; 
se non lo fara e invece ver-
ra a spiegarci. mettiamo. a 
cosa serve la dichiarazione 
dei redditi in Italia, perdere-
mo una delle piii belle tradi 
zioni di lpocrisia della nostra 
vita pubblica e ci sarii da tre-
mare sulla sorte delle istitu-
zioni basate — a quanto si 
pu6 leggere ogni giorno sul
la stampa padronale — sul 
segreto bancario, l'anonimato 
dei possessori di capitali e la 
liberta internazionale dei ca
pitali. 

Le tasse 
«personali» 

Quest'anno le tasse « perso
nali » (ricchezza mobile e com-
pleinentaro daranno piii di 
1.500 miliardi ma oltre 1.000 
vengono prelevati. senza com-
plimenti, sulle buste paga. Poi 
l'operaio, l'impiegato e chia-
mato a «dichiarare» i suoi 
« redditi », pena non solo mul-
te e sanzioni legali ma per-
sino un'accusa di disonesta. 
Eppure, la trasformazione del-
l'operaio e dell'impiegato in 
u redditiero » e, oltre a un mi-
racolo fiscale, l'esempio piii 
clamoroso di disonesta della 
amministrazione pubblica ita-

; liana. Nel 1947 una legge di-
scutibile, ma ancora abbastan-
za realistica, mandava esenti 
da tassazione diretta 240 mi-
la lire all'anno. 20 mila lire 

ai mese; quasi tutta la retri-
buzione da lavoro dipendente 
rientrava in quel limite e ci 

j era un certo rapporto (non 
un rapporto giusto, calibrato. 
ma generico) con quello che 
poteva essere un minimo di 
bisogni essenziali della fami-
glia. A distanza di 22 anni, 
con esigenze di vita raddop-
piate — si pensi solo all'istru-
zione dei figli — e un valo
re della lira dimezzato, basta 
no 300 mila lire di entrata 
perche un lavoratore divenga 
passibile di tassazione diret
ta; 960 mila per essere obbli-
gato alia dichiarazione ed en-
trare nella cerchia privilegia-

UE COMDIZIOMI DEt, 1AVORO NEU'UNIONE SOVIETICA 

Bianca la neve presso i f orni 
Una delegazione di medici italiani ha potuto prendere conoscenza delle misure in atto per proteggere la salute dei 

lavoratori e controllare il problema degli scarichi industrial! - 40-50 mefri di « verde » per ogni cittadino sovietico 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. marzo 

Alcuni medici italiani sonc 
giunti, la settimana scorsa, a 
Leningrado in viaggio-studio. 
II loro compito era di vede-
re come nellTJnione Sovietica 
vengono affrontati i problemi 
della difesa della salute e del
la integrita fisica dei lavora
tori deH'industria. L'inchiesta 
ha portato ad alcune scoper-
te interessanti: molte cose che 
da noi sono materia di diffi
cile contrattazione sindacale o 
di lotte — i ritmi <Ii lavoro, 
le pause, gli ambienti — so
no qui. in gran parte, conqui-
ste acquisite e pacifiche. di-
sppsizioni di legge, materie di-
sciplinate da una serie di isti-
tuti scientific! e di ricerca. 

Non sono maneati, certo 1 
sere diretta e guidata dalle \ "lievi crit:ci: e parso anzitut-
!,tn,,~inr,i x»n* *rw,*tn i&o- i 'o agli svjdios: iTahan: — che 

conoscono per espenenza il pc 
istituzioni della societa libe 
rale ». 

Anche per il prof. Predieri 
II bicameralismo e superato 
dalle esigenze della societa 
moderna; in quanto alia Co
stituzione si e assistito nel pe-
riodo degasperiano ad una 
involuzione: « rispetto ad :.r.i 
Costituzione forse eccessiva-
mente pluralistica, forse ec-
cessiramente articolata, sicu-
ramente ricca di fermenti. si 
e tornati indietro ad una co
stituzione di tipo giolittiano *. 
In definitive oggi * il Paria
mento ha una sola difesa ed 
e una difesa talida proprio 
perche le carte sono tutte da 
piocare: efficienza, informa-
zione, controllo, specializza-
zione del Pariamento ». 

<r A parer mio — ha affer-
mato fra l'altro il compagno 
Terracini riprendendo la pa-
rola — la chiave del sistema 
di democrazia rappresentativa 
del nostro Paese, oggi e non 
so per quanto tempo, t e de
ve restore il Pariamento. II 
ehe non escludc che ci siano 
poi anche forme di democra-

II dato centrale che esce 
fuori e che una serie di mi-
sure (aumento delle pause, al-
Iargamento degli organici, uti-
lizzazione di metodi nuovi e 
spesso di avanguardia nel 
campo deirantinfortunistica e 
della prevenzione delle malat-
tie professionali, per non par-
lare della riduzione dell'ora-
rio e della settimana corta 
ormai generalizzata in tutti i 
settori, non solo industr ial) 
sono state prese in tempo e 
vengono prese, per proteggere 
i lavoratori, anche e soprat
tut to quelli dei settori «nuo
vi », sottoposti non tanto alle 
insidie della fatica prolunga-
ta, quanto a quelle non me
no gravi del lavoro monoto-
no che colpisce e logora so
prattutto il sistema nervoso. 

Sono cosi uscite indicazioni 
utili anche per le nuove p:at-

li — non si respira veleno. 
Le misure prese u-mpesti-

vamente, la stessa legislazio-
ne che impone ai costruttori 
delle aziende di prendere sem-
pre tutti i prcwedimenti ne-
cessari per salvaguardare la 
vita degli operai e degli abi-
tanti del quartiere. sono sta
te utili, e la situazione, nel 
complesso, e buona, incompz-
rabilmente migliore di quella 
di Detroit, di Londra. di To-
kio, di Milano e di Colonia. 

Tuttavia, gross: problemi so
no aperti, e una serie di epi-
sodi che hanno molto colpi-
to l'opinione pubblica hanno 
posto il problema di un rie-
same della situazione. L'al-
larme e nato in seguito al ca-
so dell'inquinamento delle ac-
que del lago Baikal, e in ge
nerale per la situazione delle 
aoque. L'industria sov:etiva ri-

taforme nvendicative dei la- ! versa sui fiumi qualche cosa n o ^ c 

giorni dopo, quando la dire-
zione ha deciso di installare 
gli impiant: di depurazione 
previsti dalla legge. 

Pressoche nello stesso pe-
riodo, in una cittadina degli 
Urali, veniva imposta la chiu-
sura di un'altra fabbrica in 
cui non erano state prese tut
te le misure previste dalla leg
ge per garantire la sicurezza 
sul lavoro. 

I due epi'.odj sono indicati-
vi della hensibilita con cui la 
oplnione pubblica sente il pro
blema: intanto. i Comitati sta-
tali « per la difesa della natu-
ra n costitu:ti presso ogni re-
pubblica; le « Commissioni per 
il controllo sanitario » del So
viet Supremo (che hanno po
teri largh:ss:mi perche pos-
sono. ad esempio, decretare la 
interruz;one di un lavoro e la 
chiusura d; una fabbrica) han-

so della pressione che viene 
dalla base, il ruolo che i temi 
della «democrazia diret ta» 
giocano sempre p:u da noi 
quando si toccano i proble
mi riguardant; la fabbrica ed 
il rapporto fabbrica-societa — 
che poco spazio sia lasciato 
qui alia panecipazione del la
voratore in prima persona 
(non attraverso la delega del 
sindacato) aile decisioni; il fat
to ancora che gli istituti e i 
« Centri » siano forse troppo 
numerosi e in una collocazio-
ne spesso incerta. entro un si
stema che li collega alia fab
brica, al sindacato. al ministe-
ro. al Gosplan. all'ufficio del 
NOT <organizzazione scientili-
ca del lavoro). 

Ma risuitati di grande 1m-
portanza, soluzioni nuove e 
molto positive sono state rag-
giunte — e stato rilevato — 
anche ad esempio per quello 
che riguarda la tutela della 
salute dei lavoratori delle li-
nee e delle catene e di quel
li che operano nei reparti au
tomat izzati e nei settori noci-
vi e pencolosi. 

voratori italiani: i nostri me 
dici hanno potuto constatare. 
ad esempio, che nelle fabbri-
che sovietiche i manovraton 
delle gru mobih. e in gene-
re coloro che svolgono lavori 
apparentemente «semplici e 
leggeri » ma d: grande respon-
sabiiita, hanno diritto a pau
se di venti mmuti, che e esat-
tamente la rivendicazione in 
discussione m Italia in occa-
s:one della preparazione del
la nuova piattaforma rivend:-
cativa de: metallurgies 

Ma forse ci6 che ha colpi-
to e sorpreso di piii i nostri 
medici durante la visita ai 
complessi industriali di Lenin 

come 11 milioni di chilometri 
j cubi di acqua all'anno; un ve-
i ro e proprio mare, al quale 

vanno aggiunti dieci milioni di 
chilometri cub: di liquido pro-
veniente dalle fognature delle 
citta. Le acque del Volga, del 
Dnieper. dell'Irtisc, sono — e 
stato nscontrato — parzial-
mente inquinate. Il problema 

=un:o una nuova fun
zione. 

E" nata. infine, una nuova 
scienza. la « geo-:giene » che 
studia appunto questi proble
mi. L'a:to d: nascira della 
nuova disciplma pub essere 
fatto ri.sahre alia pubblicaz;o-
ne, awenut3 due anni orso-
no. di un libro del professor 

i™TT%aS"£3S «;'J^:*'JS!rafr-" con la riduzione della produ 
zione di caviale) e richiede 
certamente qualche cosa di 
p:ii di interventi settoriali: 
una nuova « politica delle ac
que. adeguata ai problemi po-
sti dallo sviluppo industriale ». 
E ' su questo problema che. re-

?rado, e stato... il colore del- | centemente, il Soviet cittadi-
la neve. Neve bianca immaco-
lata, a pochi metri dagli im-
pianti, la dove, nelle citta ita-
l:ane bastano poche ore per 
trasformare una qualsiasi di-
stesa di neve in una massa 
grigio piombo. La neve bian
ca vicino agli altiforni signifi-
ca molte cose: che l'aria e 
pura, che esistono efficaci im-
pianti di aerazione; che nel
le citta sovietiche — anche a 
due passi dalla zone industria-

no di Kramatorsk. nel Don
bass, ha dato battaglia impo-
nendo la chiusura di una fab 
brica di lieviti alimentari che 
inquinava le acque del fiume 
Torez, e chiamando a giudi-
zio in tribunale i costruttori 
dello stabilimento. Nonostan-
te l'opposizione del ministero 
deH'industria alimentare del-
ITJcraina, il Soviet Ilia spun-
tata « la fabbrica ha potuto 
xiapxire { battenti soltahto 45 

ntfilo « In:roduzione alia geo-
igiene». Ma g:a nelle scorse 
settimane e stato possibile riu-
nire a Baku diecine di stu-
diosi per li pnmo simposio 
mter-repubblicano de: geo-
lgienisti. «L'attivita dell'uo
mo — ha detto Lazarev in 
una dichiarazione rilasciata al 
Rakinski Raboci — assume 
un carattere sempre piii lar-

I go e globale. Con le loro sco
pe rte che trasforrnano la na-

I tura. gli uomini esercitano 
| una inlluenza sempre piu gran-
l de sull'atmasfera, sugli ocea-

ni e sulla superficie della ter
ra. Ed ecco allora che la na-
tura tende a "vendicarsi". a 

punirci per ogni ingerenza nel
la sua vita. I residui della 
petrolchimica, attraverso l'aria 

e l'acqua, si propagano a mi-
gliaia di chilometri dagli im-
pianti di lavorazione; 1 conci-
mi. sempre piu largamente 
usati in agricoltura, esercita
no una azione non certo po-
sitiva sulla terra, sulle pian 
te e sugli stessi prodotti ali
mentari. Nascono nuovi setto
ri per l'mtervento degli igie-
nisti. L'igiene del suolo ha per 
scopo di stud;are le modifica-
zioni che intervengono sulla 
superficie della terra ed entro 
i limiti della b:osfera in se
guito agli sviluppi dei nuovi 
settori industnali e delle nuo
ve tecniche ». 

Al simoo>:o <i: Baku han
no partecipa'o igiemsti di Mo-
sea, Leningrado, K:ev, Ufa, 

Sverdlovsk. Voronez. Si e deci
so che occorre prendere « sot-
to controllo n !a situazione. e I l e e sulla "esistenza stessa"del 

ta degli obbligati a pagare 
una n complementare ». 

Lo Stato ha agito ed agi-
sce nel modo piii disonesto: 
non ritocca le aliquote, certo, 
ma nemmeno le quote esen
ti. Percib la pressione fiscale 
sulle buste paga aumenta da 
se, anno per anno, e retri-
buzioni che non bastano a 
soddisfare le esigenze elemen 
tari della famiglia sono diven-
tate « redditi », cespiti tassa-
bili. Scoperto che per aumen
tare le tasse sui salari non 
occorre far niente. basta 
lasciare tutto come sta, i go-
verni di centrosinistra si so
no messi al lavoro per una 
riforma fiscale che «sempli-
fichi il sistema » ma non ne 
alteri i rapporti perche, per 
loro, meglio di cosi non po-
trebbe funzionare. II ragiona 
mento e le sue conseguenze 
sono cosl gravi che nello stes
so ambiente sindacale ci si 
sta facendo un'idea sempre 
piii chiara della minaccia che 
proviene. direttamente dallo 
Stato, al potere d'acquisto rea-
le dei salari. 

A dir la verita una promes-
sa e stata fatta: salari e sti-
pendi dovrebbero essere, pros-
simamente esonerati da ulte-
riori dichiarazioni. La ritenu-
ta diverra totale « alia fonte ». 
La dichiarazione dei redditi 
non va vista, infatti, solo co
me beffa al supertassato la
voratore dipendente; essa ha 
un effetto per cosi dire inter-
no aH'amministrazione dello 
Stato, che e quello di occupa-
re migliaia di impiegati in 
un lavoro inutile o quasi ai 
fini del gettito fiscale. Lavo
ro non inutile, pero. per i 
redditieri veri, evasori fisca
li potenziali e quindi anche 
effettivi, poiche la valanga di 
carta che affluisce agli uffici 
delle imposte realizza quella 
colossale cortina fiunogena, 
quell'ingorgo burocratico e di-
sordine amministrativo, di cui 
i redditieri hanno bisogno per 
sfuggire a qualsiasi controllo. 

Non si pub essere tanto in-
genui da credere che ci6 av-
venga per caso. II sistema e 
fatto cosi: pagano tanto di 
piii salari e stipendi perche 
non pagano \ redditi elevati. 
e i redditi di capitale in par
ticolare. Lo Stato ha un bi
sogno crescente di entrate fi
scali, la nostra opinione e che 
il prelievo pubblico debba 
piuttosto aumentare che di-
minuire poiche le funzioni 
pubbliche nella societa sono 
in espansione; il sistema fi
scale e quindi un tutto coe-
rente ed e in questa sua coe-
renza che il sistema italiano 
mostra la sua aberrazione, la 
sua qualita di strumento di 
sfruttamento a livello sociale 
(anche con mezzi disonesti, 
perche non dichiarati, non 
giustificati politicamente) del 
cittadino lavoratore. 

Ragioniamo: il salario, lo 
stipendio non sono reddito 
netto del lavoratore, o alme-
no non lo sono in partenza. 
Servono, anzitutto, a riprodur-
re la sua forza lavoro, le sue 
energie fisiche e mo rah, la 
sua capacita di lavoro che di-
pende anche dalla salute 
quanto dall'istruzione. Nessu-
no si sogna di tassare le spe-
se di produzione del proles-
sionista o dell'impresa; si tas-
sano solo le spese di produ
zione del lavoratore, inciden-
do direttamente sulle sue pos
sibilita di sviluppo persona-

costituisce un capitolo a as; 
ad una supertassazione indi-
scriminata, che colpisce anche 
usi popolanssimi, fanno ri-
scontro prelievi niente affat
to proporzionali sulle auto di 
grossa cilindrata. le imbarca-
zioni di lusso, le crociere. An
che la tassa sulla benzina e, 
ai Hvelli attuali, inversamtn-
te proporzionale. 

Prelievi 
ingiusti 

E' questa della struttura 
delle imposte indirette una 
delle grandi questioni che la 
pseudo-riforma non affronta. 
Imposte sui consumi discri
minate, secondo una gerar-
chia da rivedere alle fonda-
menta e col chiaro intento 
di influire anche sulla strut
tura produttiva nazionale, so
no tuttavia le uniche ammis-
sibili nella sfera dei bilanci 
familiari. Ricchezza mobile e 
complementare oggi invece si 
sovrappongono a un prelievo 
gia sperequato. giungendo a 
estrarre da un'entrata familia-
re di 2 milioni di lire, qualco
sa come 6-700 mila lire alio 
anno incidendo pesantemente 
sul suo livello di eststenza 
e specialmente sui bisogni piii 
qualificati (ma indispensabi-
li, come 1'istruzione, le fe-
rie, l'aggiomamento profes
s iona l ) . 

Ci sono buone ragioni per 
proporsi di far si che quella 
di quest'anno sia. per i lavo
ratori dipendenti, l'ultima di
chiarazione fiscale; ma non 
solo per semplificare, bensi 
per abolire la tassazione di
retta nella fascia di entrate 
che soccorre a bisogni fami
liari accertati. aumentabili an-
nualmente con un sistema di 
scala mobile. Occorre una 
campagna e una lotta di mas
sa come quella condotta per 
le pensioni. Non si tratta an
cora di capovolgere il siste
ma capitalistico quanto di bat-
tere le forze politiche che per-
sistono di fare della Costitu
zione un « libro dei sogni »: 
l'articolo 53 chiama a contri
b u t e chi ha «capacita con-
tributiva », non chi ha appe-
na di che vivere. Certo, I'ac-
cumulazione privata del capi
tale incontra ostacoli seri in 
un sistema fiscale progressi
ve. Ma l'accumulazione priva
ta non e una legge divina, 
pub essere sostituita dall'ac-
cumulazione pubblica, e con 
vantaggio. La riforma fiscale 
e in fondo un'occasione per 
dimostrare che non si fe com-
pletamente schiavi della clas
se capitalistica. 

Renzo Stefanelli 

che vanno presi prov^edimen- j l a f a i n l g i i a c n e f p ^ esempio. 
" n u m i - paga fior di tasse ma non ha 

Si lavora. insomma. perche 
anche nella citta di domani 
sia poss:bi!e respirare aria 
pura. 

Intanto, una prima indica-
zione dei geo-ig:enisti e gia d:-
ventata legge: il « verde » pro 
capite che adesso e di 25-30 
metri quadrati per ogni citta
dino, dovra essere portato a 
40-50 metri entro il 1980. Esat-
tamente l'opposto di quanto 
s:a accadendo jn Italia. 

Adriano Guerra 

La Resistenza greca 

ringrazia i cittadini 

di Torino e Genova 
[y (>7j:ani7/^7:')n; c'.'.t n.che n: R<-.-:« n?j PAK. < Fror.'e 

patr.ott:eo > e « D.tf^a ciorr,(Vr^t;ca » h.inno denunciato, in un 
corru;n;ca:o congiunto. !e cr:m:na!i improve con ci; bande ci: 
m x i ^ i . .ar.no tcr.Mto ri: turbare le RT2"d.o>e d..TX3-trj2:"T:! 
per la hbf-rta ckll.i Grecia svoltt^: a Geno\a e a Tor.no. 
con la parti-cipazione di Melir.a Mercoun. 

«Si tralM — d.ce i! comunicato — d; azioni con le qjali 
la u-ppaplia fascr-:a mtcrnai-.o.Ta'.e tenta i.n\ano d: reaa.re 
a! poN^nte movimtnto mondiale d: so^tejf.io e so::daneta con 
;1 fxypolo croco m lotta. 

c Le tro or.^anizzazioni rinizraziano a norrve di tutti i grec: 
il popo'.o di Genova e di Torino che ha saputo dare la dovuta 
nsposta alle proiocazioni cnrninali do!!a tcppaglia fa^rista. 
dimostrando la nsolutczza del popiiio italiano ne! difendere 
le hberta civih e nella lotta per far scomparire :l fascismo 
sotto ogni suo aspetto ». 

soldi per mandare i figli a } 
j scuola o per comprare hbr:, 
J spettacoli, giornah. 

L'attacco del f:sco in que
st?. sfera — calcolata in un 
milione e mezzo di lire alio 
anno per il singolo; fra i 2 
e i 3 milioni per la famiglia 
di 4 persone, a seconda dello 
insediamento urbano — e fe-
roce. Comincia appena ti alzi, 
con la tazzina del eaffe, e ter-
mina nel rito della «dichia
razione ». SuH'ahmentaz:one 
gravano imposte di consumo, 
indirette, pari al 22~>; sul ve-
stiano e gli altri bem del 
16-17'. Non s:amo per l'abo-
hzione delle imposte di consu
mo ma esse dovrebbero ser-
vire come leva essenz.ale pro
prio d:re:ta a stabilire una 
« Rerarcrua soc:a!e » dei consu-
m:, a coIp:re i consumi di 
chi ha. e>er.tandej 1 beni piu 
cornu.i:. ma sap?:amo che ab 
non aw:erie. 

Secondo un'ir.dagine fatta a 
Torino Tincidenza della tas-
saz.one e del 54,75% sul prez-
70 dello zucchero e — per 
fare tin confronto — solo del 
23,9% sui l-.quon. La s:tuaz:o-
r.e e capovolta; lo e spesso co
me dimostra la tassazione del 
caffe (59,8%) a confronto di 
quella sulle p:etre preziose 
»10^9%); della cioccolata 
(55^11%) a confronto degli og-
getti in oro (14.48%); della 
came (8.7^) a confronto de
gli oggett: di ant:chita (5^0%); 
, 4 . n . - , . . , . : . ! _ . . _ - - * • . *»-.— -

a confronto del ristorante di 
lusso (6,07r); del gas (7,5S%) 
a confronto delle pellicole 
(3.25%). Poi sono venuti i su-
perdazi alle frontiere sui pro
dotti agr.coli. 

La quest :one della benzina 

Si calmi, 
brav'uonio 

Ci fa molto piacere che 
quel brav'uomo di Enrico 
Mattei faccia finta di non 
connscerci. 11 p'acere c 
tutto e snltantn no.<tro. II 
lettore rienrdera che il 
Mattei. giorni fa. ha xcrit-
tn un fondo .<uUa Xaz'.'ino. 
in cui ha istigatn i < enn-
cittadini » a scuntersi dal-
Vapalio e a fcirsi de'atiri 
pre.isi prthziotti e magi-
strati. giacche Vassaszinio 
di KrrKanr.n Lavirini em 
sicurarr.ente mc'.urato in 
quella caren;a di stato for
te. in quel clima di < con-
testazione ~. m quella sfi-
ducia nelle i.<titu:ioni che 
caratterizznno c segnaio 
I'ltaha di oggi. Ccrcasxerr) 
dunque. i « conciUadini >. 
tra co'nunu^ti e * contesta-
tori >. 

Siccome gli abbiamo det
to il nostro parere. I'arr-
ziar.o signore ha vergato 
un arzillo cor-.::-*') wiiro 
di r.oi. Suvvia. nor, .<<• la 
prenda co>\ il hrav'uo~.o. 
Alia sun eta dovreb^-e ere* 
capita che m^ e p'ii quel 
terzpn e q^fU'Irr.'.u-: Se 
ur.o uTici.i •.•;,.i.v:..;a. Li 
deve d-yeur-.er.'.iT?. deve 
dire co*-.e e pe~~he. derr 
c*.<ere ser-o. F. ?e cerca 
di fare u-: d'.*co~to M po* 
piii co'npUci'.o dere <:cre 
a'.ter.to a fe. alle. pr<>pr:i 
capacita di conreite~e. per
che l'ir.:erl->cutore puo dav 
r e m fere appe'.lo a K*-.:lii 
Ceechi. c'~e i t ffttt di 
chiarezza la scpevi twig-". 
e dire al .V'j.*.Vi: - Questa 
barba ;.o Vhi gia fa::a! >. 
Ossia. per il Matlei: que
sti "TftTii li n i ov i ( i " !0 
fin da quando, g^^rat'asi-
nx antifeiscisii. d^re^.-ar'.o 
stare bene aitenti alle i>ti-
gazioni. alle delazion: e 
alle canaqlnite dei veechi 
fascist. E ora si calmi. •! 
brar'uomo: rolti Vangolo e 
vada a here un bicchiere 
alia nostra salute. 

O. C. 
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