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Lettera da Londra 

Una voce 
preziosa 

«The Spokesman» il nuovo mensile della Fori-
dazione per la pace Bertrand Russell - Lo scien-
ziato pub cambiare le cose? - « Conversazio
ni con gli americani» • Controllo dal basso 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, aprile. 

« Sono anzumo da tanto 
tempo, eppure non mi som-
bra di essere cambialo mol
to. E' stato uno dci penodi 
piu folici della mia vita... 
Certo, sento l'invecchiamen-
to fisico: per esempio, sal-
tare al di la di un cancello 
mi e ora assai piu difficile 
di una volta... Ma c'e sem-
pre un mucchio di attivita 
che mi sono aperte .. >. 

Ecco come Bertrand Rus
sell vedeva se stesso in una 
conversazione con lo stori-
co Ralph Miliband registra-
ta alcunl mesi fa. 

« Sarebbe terrlbile se non 
potessi faro pitt nulla: se 
pert uno si mantiene atti-
vo, tutta va bene E' anco-
ra vatido quel che scrissi 
parecehi anni or sono: "Cre
do che quando muoio mi 
disintegro e del mio ego 
non rimarra niente. Non so
no giovane e amo la vita 
ma mi ripugnerebbe dover 
rabbrivldire di terrore al 
pensioro dell'annientamen-
to. La felicita non e meno 
vera folo perche deve giun-
gere al termine. Alio stesso 
modo il pensiero e l'amore 
non perdono di qualita solo 
percha non sono eterni"... 
Quando G. B. Shaw era gia 
un vngliardo io dicevo di 
lui: ''quel che lo tiene in 
vita e la polemica". E que
sts pimso sia la stessa cosa 
che rni fa sopravvivere. II 
giorno che tutti fossero d'ac-
cordo con me, allora dovr6 
veramente considerarmi fi
nite ». 

Col consueto candore, in 
una specie di premonizione 
della morte imminente, Rus
sell aveva tracciato un bilan-
cio della propria persona-
lita ripercorrendo le tap-
pe della sua lunga carriera 
di razionalista e di agnosti-
co in vapporto alia scienza, 
alia politica, alia morale e 
alia religione. E' l'autori-
tratto di un nonagenario in 
cui la gioiosa fiducia della 
gioventu si salda al vigore 
autocritieo della maturita e 
si distende neH'illuminazio-
ne profonda dell'eta estre-
ma. La spregiudicatezza in-
tellettuale si accoppia alia 
assenza di paura e al pun-
gente sense of humour: 
tratti distintivi di un'esi-
stenza che ha avuto per ob-
biettivo costante «la ricer-
ca del massimo di felici
ta ». E questa, ovviamente, 
non e ottuso autocompiaci-
mento o evasione inconsa-
pevole, ma sforzo costante 
di superare, con la lotta, 
la barriera del pregiudizio 
e della violenza: volonta dl 
controbattere, col pensiero 
e la pratica, la rcprossione 
culturale e sociale del si-
stema. 

«Lo scienziato pu6 con
tribute a cambiare le co
se... ». Soprattutto quando 
- • come Russell — e impe-
g'lato in una campagna di 
opposizione permanciite. La 
ultima intervista col filosofo 
inglese e pubblicata nell'e-
dizione inaugurale di The 
Spokesman, il nuovo men
sile della «Fondazione per 
la Pace B. R.». La redazio-
ne rende omaggio alio scom-
parso con queste semplici 
parole: «11 Portavoce, fon-
dato da Bertrand Russell, e 
dedicato a proseguire la Sua 
opera ». II eontenuto del pri-
mo numero offre un pano
rama adeguato del raggio 
degli interessi e del taglio 
radicale con cui la rivista 
affronta alcuni dei fonda-
mentali prcblcmi politic! 
I crimini di guerra ameri
cani nel Vietnam gia denun-
ciati dal Tribunale Russell 
vengono confermati dall'ag-
giornata documentazione rac-
colta dall'avvocato Mark La
ne durante la preparazione 
di un '.ibro sui militari e 
gli obiettori di coscienza 
USA intitolato Conversazio
ni con gli americani. Di 
particolare interesse e un 
saggio di Michael Barrat 
Brown sullo stato dell'eco-
nomia britannica 

II prezzo sociale e umano 
del • ristabilimento » opera-
to dai laburisti durante la 
«congiuntura difficile • e 
stato alto. I dislivolli setto-
riali, lo sperequazioni del 
vaddito, l'« ingiustizia • in-
sita nel rapporti di produ-
zione sono tutti pcggiorati. 
La attuale delusione nelle 
file del movimento soeiali-
sta inglese rende improro-
gabile l'attuazione di un 
modello di sviluppo e una 
« ricostruzione » politica ta
li da restituire forza ad una 
reale alternativa di sinistra. 
In questa prospettiva si in-
serisce la breve rassejma di 
uno dei direttori dell'Istitu-
to per il Workers' Control 
fondato da Bertrand Rus
sell. Ken Coates riferisce la 
straordinaria crescita del 
movimento per il « control
lo operaio » nel 1969 quan

do anni di preparazione e 
tentalivi sono finalmente 
giunti a maturazione. II 
principio e la pratica del 
• controllo dal basso> hanno 
avuto realizzazione nei nu-
mcrosi gruppi di studio sor-
ti in varie loealita su base 
induslriale. 

C'e adesso anche un nu-
cleo di Free Communication 
a cui adoriscono gli opera-
ton delle comunicazioni di 
massa: giornalnti, scrittori, 
personale e tccnici telcvisi-
vi. L'induslria motonstica e 
i docks sono le punte avan-
zate del workers' control 
come dimostrano i contenu-
ti e le forme nuove delle 
piu recenti lotte di queste 
categoric Politica dei red-
diti e tentativo di legge an-
ti-sciopero hanno piu che 
mai messo in luce «la ne
cessity di reperire una se-
ria alternativa strategica 
per controbattere l'avversa-
rio •. All'Istituto partecipa-
no linnumerevoli militanti 
di base, l'avanguardia degli 
shop stewards, figure rap-
presentative del sindaeali-
smo di sinistra come Jack 
Jones dei Trasporti e Hugh 
Scanlon dei Metallurgies 
« colletti bianchi • e intel-
lettuali. La diffusione della 
idea seminale del « control
lo » ha segnato un successo 
importante: la nuova fase 
deve vedere rintensificazio-
ne dello sforzo organizzati-
vo del movimento. 

II prossimo obbiettivo e 
quello della convocaziono 
di una conferenza interna-
zionale sul tenia del wor
kers' control. Ed e queslo 
un impegno a superare i 
confini deH'insularita e ad 
estendere i legami all'este-
ro che risponde pienamen-
te all'esempio e all'insegna-
mento di Bertrand Russell, 
ispiratore e animatore di 
The Spokesman — una vo
ce preziosa che e ora venu-
ta ad aggiungersi opportu-
namente nell'arco della pub-
blicistica di sinistra inglese. 

Antonio Bronda 

TASSE • Facciamo i conti In tascat agli operai e ai padroni 

nam 
Dalle buste paga stampate dai meccanografici della dilfa agli << stipendi neri»dei dirigenti - Primi scioperi alia Fiat contro gli aumenli della Ricchezza Mobile e 

il«minimo»proposto dalla CGIL - La rapina delle imposte indirette che costifuiscono il 71,2% delle enfrate dello Stato • Anche le«direfte»sono pagate in lar-

ga misura dai lavoratori - Evasione fiscale e accorta uti lizzazione delle«liberta»consentite dalla legge - Chi ha reddito alto riesce a evadere I'imposta di famiglia 

E VENUTO CORBARI 

Sono termlnaie, In questl 
giornl, lo rlprese, In esternl, 
del fi lm « Corbarl » che Va
lentino Orslnl ha effettualo 
a Faenza e nel parmense. 
SI glrano, ora, gtl Intern!. 
« Corbarl » — che secondo le 
inteiizlonl del reglsta e un 
film d'azlone — narra le ge-
sta dl un erolco partiglano 
che, durante la Resistenza, 
dette non poco fllo da tor-
cere al nazl-fasclsti, e fondd 
una repubbllca autonoma, 
quella, appunto, di Faenza. 
II ruolo prlnclpale e stato 
affldato a Gluliano Gemma, 
che affronta una parte per 
lul completamentc insolita. 
Ln donna di Corbarl e la 
bella Tina Aumont. 

Democrazia non puo essere solo il segno sulla scheda 

Scegli il tuo candidate 
Consultaiione di massa, a Palermo, per la preparazione delle liste - Nel contesto della crisi politica, si iavora ad una esperi?n-
za originate per dare reale eontenuto alia«partecipazione»- Un'intervista con il vice-segretario della federazione, Gianni Parisi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, apnle 

Le domande sono undici, e 
toccano un po' tutti i teml del
la preparazione della campa
gna elettorale per le ammini-
strative a Palermo, una cam
pagna tradlzionalmente « dif
ficile ». Ma e inutile tar fin-
ta di niente: due domande tan 
parecchio piii effetto delle al-
tre per il loro carattere di no-
vita. Quali compagni — dice 
una — consiglierestl di Inclu-
dere nella lists? E quail no-
mi — incalza un'altra — sug-
gerlresti per un'eventuale 
candiclatura dl cittadini non 
iscntti al Partito' 

Cib che colpisce (e alimen-
ta all'esterno l'interessu per i 
comumsti, per il loro modo 
di organizzarsi e di far poli
tica) e che queste fatidiche 
domande non sian piu poste 
soltanto, e tradlzionalmente, 
al comitato federate o al cit-
tadino, aU'assemblea di sezlo-
ne 0 all'attivo; ma si ritrovi-
no stampate nero su bianco 
in un questionario che a mi-
gliaia di copie ha raggiunto 
in queste settimane tutti \ 
compagni di Palermo e anche, 
con qualcho necessario ag-
giornomento, larghi nuclei-
campione dl non militanti nel 
PCI: operai delle maggiori 
fabbrlche, student!, strati in-
termed! della popolazione. 

Siamo cioe dl fronte ad una 
vera e propria consultaziono 
di massa che non affronta so
lo 1 grandi teml (qual e 11 
perno intorno a oul far ruota-
re il programma elettorale del 
Partito? Come cambiare l'at-
tuule Hore-rapporto tra conni-

ne e cittadmo? ecc.) ma che 
da questl muove anche per 
articolare a livelll meno tra-
dizionall una partecipazione 
coltegiale al processo Eorma-
tivo di decislonl che rlvesto-
no non minore importanza: il 
giudizio complessivo, ad 
esempio, sulla attivita del 
gruppo consihare uscente; o 
la composizione della listn, e 
quindi in definltiva anche del 
nuovo gruppo. 

Demagogia? Democratici-
smo? Nessuno all'esterno s'6 
arnschiato a svuotare l'inizia-
tiva del suoi reall contenuti, 
e dire che d! questa trovala 
si parla gia dovunque, anche 
sulla stampa borghese. D'al-
tra paite, il fatto che la con-
sultazione si sia insenta a oa-
vallo degli oscuri sviluppi del
la cusi nazionale (e di quella 
regionale), ha dato ad essa, 
non casualmente, un va-
lore politico eccezfonale. La 
scheda, insomma, e diventa-
ta, nel fuoco di uno scontro 
politico rilevante, un tentati
vo onginale di dare contenu
ti democratlci ad un dlbatti-
to che ha teso continuamen-
te — e s'e vlsto con quail ri-
sultati — ad estranlare le 
masse popolarl e lavoratrl-
ci, proprio nel momento in 
cui, dopo l'autunno, esse ri-
vendicano maggior potere, 
maggior dlritto di partecipa
zione. II che esalta lo sfor
zo — non dei soli compagni 
palermitanl, del resto — dl re-
cepire dalla classe openlia lo 
eslgenze nuove e piu avanza-
te che le lotte hanno posto. 

II fatto e che questa con-
sultazione, questo tipo dl con-
sultazione, scaturlsce quasi 

naturalmente dal contesto del-
1'iniziativa dei comumsti di 
Palermo, e dalla natura della 
loro presenza tra le masse 
almeno negli ultimi due anni. 
a Grandi lotte operate e citta-
dine — ncorda Gianni Pari
si, vice-segretano della fede
razione — hanno visto 11 Par
tito alia testa di un movimen
to non solo dl notevolo e con-
tinua estensione, ma anche 
qualitativamente nuovo. Per 
fare qualche esempio: da un 
canto la citta intera (e quanta 
parte non ha avuto il PCI nel 
creare questa mobilitazione dl 
massa!) ha costretto 1'IRI a 
rllevare l'Elettronlca Sicula, 
ha sostenuto la durissime lotte 
extracontrattuali del naval-
meccanici Piaggio, ha difeso 
il chritto alia casa del sinl-
strati del terremoto; dall'al-
tro consistenti nuclei di lavo-
ratrici e di giovani sin qui 
taglmtl fuon dalla lotta sin-
dacale e politica sono statl 
scoperti quando per la prima 
volta, e sull'onda delle lotte 
deU'autunno, lo scontro ha in-
vestito la fascia del sottosa-
lario e delle medio e picco-
le aziende 

Tutto questo, ed il profondo 
spirito democratico con cui 
queste lotte sono andate avan-
ti, ha tolto molto spazio al 
ricatto, alia corruzlone, alia 
sottomissione, alcune delle ar-
ml tradizionah del padroni o 
dei gruppi politlci dommantl 
per sosteneie una condizio-
ne geneializzata di disgrega-
ziono. Palermo, insomnia, e 
sempre meno citth dl grandi 
e momentanee esplosionl dl 
rihelliono inn dai liinghl perlo-
dl di torpore. E' in atto un 

processo dl mutamento del
le carattenstiche tradlzionali 
della citta, e questo processo 
si traduce, anche al nostro in-
terno, nella necessitii dl allar-
gare la partecipazione demo-
cratica a tutto le scelte poli-
tlche del partito che ha ac-
quisito, anche in termini di 
mihzia altiva, centinaia e cen-
tinaia di nuovi iscntti, in gran 
parte giovani e donne ». 

Questo vuol dire che, in un 
tal quadro di aumentata co
scienza democratica genera-
le, la tradizionale consultazlo-
ne pre-elettorale non e piii 
sufficients, almeno nel vecchi 
schemi? «Esattamente. Non 
possiamo piii contentarci — 
aggiunge Parisi — di quel 
quindici • ventl per cento 
di comp.igni che partecipano 
alle assemblee di sezione in 
cm si dis-cutono programma e 
hsta. Dobbiamo arnvare a 
tutti gli iscntti, questo 6 il 
punto. la scheda 6 uno dl 
questl m3Z?i, appunto; che ci 
consente da un canto di fare 
esprimer; tutti i compagni su 
un pace} eito di quesiti essen-
ziall, e dall'altio dl responsa-
bilizzare la gran massa degli 
iscntti, di spingerln ad una 
partecipazione attlva non solo 
In termn.i di referendum ma 
di impegno politico attivo, in 
primo luogo in sezlone Che 
poi, attr.iverso questa consul-
lazione dl massa, si possa sta-
biltre un collegamento piu or-
ganlco anche con non mili
tanti, be , credo che dt. que
sto abbia tutto da guadagnare 
la democrazia e non solo il 
nostro partito n, 

Ecco, proprio all'esterno del 
Partito l'effetto per la scheda 

si e trasformato in vera e pro
pria sensazione: si e parlato 
dl svolta, e persino di elczw-
ne pmnana. Comments Gian
ni Parisi, sorridendo: « Certo, 
capisco che questa storia del
le domande sulle candidature 
possa destare sensazione, so
prattutto qui a Palermo. Pen-
siamo a che cosa b la defmi-
zione delle liste nella DC, per 
esempio, dove 11 minimo che 
pub capitare a chi se ne nn-
mischl e di esser preso a col-
pi di seggiola in testa, ma piu 
m generalo in quasi tutti gli 
altri partiti, dove le liste si 
fanno In base al peso del no-
tabid e dello loro clientele . 
No, noi voghamo fare un al-
tro tipo dl Hsta, l'abbiamo 
sempre fatta dlver.sa anzf, ma 
dobblamo e possiamo tare dt 
piii. Palermo, ripeto, sta cam-
biando; e noi dobbiamo sape-
re esprimere questo eambia-
mento anche nel modo di pre-
sentarci ». 

A questo appunto si Iavora, 
nelle cellule, nelle sezioni, nel
le fabbrlche, noi quartien. II 
clima 6 molto ncettivo; forse 
piti di quanto gli stessi com
pagni non ntenesseio noi con-
cepire o nell'avviare l'inizia-
tiva. II lisultato e che, al co
mitate citt.idlno, gia •>! e co-
minciato 1'csame di un pri
mo blocco dl risposte, non so
lo di compagni ma anche dl 
indipendenli. Quando vena il 
momento cl far la If.I a (e i 
tempi comincfano a stringe-
re), la pia taforma d dili.n-
tito — non solo su nomi, 
naluralmen e — sar: certa-
mento di t:po nuovo. 

Giorgio Frasca I'olara 

Abbiamo fatto i eonti in 
tnsca alia gente: agli operai 
e agli impiegati di alcimo 
grandi aziende industriali 
dcll'Italia del nord, a Mila-
no, Torino, Gonova c Bolo
gna. Non c slato difficile: 
quel cho porta a casa a fine 
mesc, il saldatore della Fiat 
0 il vuleanizzatore della Pi
relli, te lo dice seiv.a csita-
re. E' tutto scritlo su un io-
glielto .slampato dal « mec-
oanografico • della ditia, 
pieno di voei e numeri, per 
aggiungore o tratlenerc sol
di dal tolale che e sempre 
abbastanza modesto. Ma ab-
biamo cercato (e questo e 
stato molto piii difficile) di 
fare i conti in tasca anche 
ai padroni di quelle stesse 
aziende. E non solo ai pa
droni vori, che sono gli inaf-
ferrabild mostri sacri del ca-
pitallsmo nazionale, da Pi
relli ad Agnelli, a Monti o 
al veccliio Costa, presidonte 
della Confindustria, ma an
che ai grandi manager, ai di
rettori gonerali e centrali, a 
coloro che fanno la politica 
eonorota della sooieta, per 
conto e in nome del padro
ne, influenzando scelte e 
oritoni di investimento o di 
politica dell'impresa, bene-
ficiando di « stipendi neri», 
—• come si dice in gergo — 
che sono dalle tre alle died 
volte piii alti di quelli uffi-
oiali previsti in bilanoio. 

I conti in tasca hanno pe-
ro un senso che va al di la 
della pura e semplice veri-
fica di chi guadagna molto e 
di chi invece si deve accon-
tentare di poco. Vuole esse
re un modo di vedere in che 
rapporlo stanno i cittadini 
(e i lavoratori deU'industria 
in particolare) con il siste-
ma fiscale, cioe con la for
ma piii quotidiana attraver-
so cui lo Stato si manifesta 
e si fa sentire sulla pelle 
della gente. Sapere quanto 
guadagna il padrone o il suo 
gran viziir (il manager), 9i-
gnifioa eontrollare flno a che 
punto lo Stato, e le sue Icg-
gi, sono fatte ad arte per 1 
ncchi, cui consentono di 
sCuggire alia contiiibuzaone. 
Leggere, come abbiamo fat
to in queste settimane, i bi-
lanci dello Stato e quelli 
delle grandi societa per azio-
ni, spulciaro gli clench! co-
munali delle imposte di fa
miglia dei grandi ricchi, in-
formarsi con commereialisti, 
ti'ibutaristi di nome sui mo
di e sulle teeniche di eva
sione al fisco, sono stati una 
lezione preziosa. 

Gli operai delle grandd 
fabbriche che vedono oggi la 
busta paga decurtata di mi-
gliaia di lire in piu icr l'au-
mento dcH'imposta di ric
chezza mobile, la RM, (in 
media dalle tre alle quatlro-
nula lire al mese, a segui-
to degli aumenti di salario 
strappali neH'autunno), sen-
tono il peso intollerabile di 
una struttura sociale nella 
quale gli operai con poco 
piii di contomila lire di sila-
rio (assegnd familiari inclu-
si) debbono pagai-e sette-ot-
tomila lire di tasse al me
se, per non parlare di tulte 
le altre trattenute che gra-
vano sulla busta fino alia 
eoneorrenza di sedici-venti-
mila lire al mese, tra fondo 
pensioni, INPS, INAM, Ge-
scal, ecc. 

Mi dicevano Mercandino e 
Ariemma della commissionc 
fabbriche della federazione 
del PCI di Torino che, al di 
la deH'onere economico che 
il lavoratore sopporta per le 
trattenute, c'e l'insofferenza 
di classe e la rabbia legitti-
ma contro uno Stato che fa 
pagare le imposte agli ope
rai, e poi concede attonuanti 
e scappatoie ai padroni. La 
gente non ne puo piii. A To
rino, mi raccontavano alia 
lega FIOM della FIAT Mi
ration, diversi repavti ban-
no gia fatto delle fermate 
spontnnee contro gli aumen
ti della ricchezza mobile. La 
proposta della CGIL di ele-
vare a 115 mila lire al mese 
il minimo imponibile per la 
RM, diventa cosl una parola 
d'ordine di lotta per i lavo
ratori Gli operai di Torino 
sono pronti a entrare in scio-
poro. per questo obbiettivo. 
1 sindacari metalmeccanici 
hanno deciso unitariamento 
di consultare gli operai per 
uno sciopero contro le im
poste sulla busta paga, le-
gando pero il discorso a 
quello della ri forma demo
crat ica deH'inloro sistema 
Iriliutario. 

L'assalto al salario per la 
vorita e cominciato da tem
po. Ancora prima clie « scop-
piasse > 1'aulunno, attraver-
so gli aumenti dei prezzi in-
lernazionali o il contraecol-
po immediato su quelli in
tern!. Ora, poi, gli aumenli 
\engono anche falcidiafi 
d,illo seatlo in avanli del
la RM (e in certi casi, 
della complementare o del-
1'imposla di famigha, cho 
molti operai c impiegati gia 

pagano ed altri cominceran-
no presto a pagare). So si 
tiene conto inoltre che gli 
aumenti dei prezzi dei pro-
dolti di largo consume, com-
portano auioniaticaincnte un 
incremento delle imposte co-
munali di eonsumo (i dazi), 
si vede come a spingcre al-
l'insii il livello generale dei 
prezzi, ci si mclte inconsa-
pevolmente o meno, anche 
il fisco 

In sostanza, ne consogue 
che le tasse lo pagano so
prattutto i lavoratori dipen-
denti. Dagli operai agli im
piegati, ai tecnici. Quelli che 
non hanno bustarcllo e pre-
bende extra, ma solo quella 
oifra che «il prospelto di pa
ga » gli assogna ogni mese, 
contando ore e minuti, as-
sonze forzate, ritardi, ecc. 

Ma nella busta paga, ra-
pinata dalle trattenute, non 
sono contate le imposte in
dirette, crariali e comuna-
li, che rappresentano oltre 
il 70% dell'intero getlito fi
scale dello Stato. Per fare 
un esempio: ogni mille lire 
spese per mangiare, oltre 
dueeento sono di imposte in
dirette, che vanno sommate 
alle imposte gia ricordate, 
alia Vnnoni, all'imposUt di 
famiglia. II tutto per un to-
tale che oquivale ad una 
quota che sta fra un quinto 
c un quarto del salario an
nuo. 

II sistema fiscale italiano 
— scriveva recentemente un 
economista moderatamente 
progressista — ha una sua 
« efficienza », nel senso che, 
essendo un sistema fiscale 
di classe, e organizzato a 
individuare, misurare e col-
pire i lavoratori e anche i 
ceti produttivi, perche e piii 
facile che non spremere 
quanto si dovrebbe dalle ta-
sche dei grandi reddilierd. 

Ogni eapitalismo ha il si
stema che si rnerita. Quello 
italiano rispecchia (oggi for
se con un certo ritardo ri-
spetto all'evoluzione dei 
tempi) il profilo e i rapporti 
di forza delle olassi domi
nant: si rispetta la rendita 
agraria, urbana, immobilia-
re, ma nel contempo si la-
scia spazio al profitto indu-
striale. Si premia la spe-
culazione, garantita attra-
verso cento modi di evasio
ne, ma si garantisce la li-
berta di movimento per le 
grandi operazioni finanziarie 
e di investimento a livello 
internazionale. 

Questo discorso ha un va-
loro politico soprattutto se 
si mette in relatione la evi-
dente sproporzione oonti'i-
butiva dei ricchi rispetto a 
quella delle grandi masse 
popolari. Ma basteranno al-

Nei prossimi 

giorni 
L'lnchlesla sullo tasso con-

tlnuora con servlzl dl Carlo 
M. Santoro, da: 

• TORINO: alia Flat gli 
operai o gli Impiegati paga
no tutti, mentre Agnelli e 11 
suo a clan », gli uomlnl piii 
ricchi d'ltalla, sono restll a 
pagare anche quel poco che 
v^ane loro accertato. 

Gianni Agnelli 

• MILANO: le dlft lcol l i di 
Individuare n quanlo amnion-
ta II reddito del Pirelli, do-
vuto ad una struttura indu
slriale complcssn, pollcenlrl-
ca, largamente internazio
nale. 

• GENOVA: I marill lml del
la Itnea di navigazlone, c I 
dipcndentl dcirindustrla nll-
mentaro dl proprleta del pa-
trlarca deU'industria Itallana, 
il Presldcnto della Confindu
stria Costa, stentano a ce
pire la « contestazlone » del 
vecchto armatore. Quando si 
tralta dl pagare le Imposlc 
Costa a contesta» sempre, 
come un capellonc. 

• BOLOGNA: dallo zucche-
ro al pctrollo, flno alia ca-
lena del glornall, Monti, 
1'uomo nuovo del eapitali
smo Italiano, sfuggc ad ogni 
flccortomento. II suo reddito 
dlclilarato, anchn atl occhlo 
nudo, appare poco crcdlbllc, 

cunc cifro sul rapporto fra 
imposte dirette e indirette 
e sul peso rispellivo che le 
tine e le altre hanno sul get
lito tributario italiano, e, al-
l'inlcrno del sistema delle 
imposte diretlc, operare la 
scomposizione per categoric 
di contribueiiti della ric
chezza mobile, per vedere 
chi realmente paga le tasse 
in Italia fino all'ullimo sol
do (che 6 quanto ci intcres-
sa), e anche chi non le 
paga. 

Sappiamo tutti che i pa
droni non pagano quanto do-
vrebbero. Ma il qucs'to che 
ci poniamo e un a)tro: si 
tratta veramente dl evasori 
fiseali, di quelli cho la leg
ge dovrebbe perseguire an
che penalmente, oppure so
no degli allenfi interpret! 
della legge e accorti ulilizza-
tori delle liberta che la leg
ge consente? 

Dall'inchiesta cho abbia
mo svolto ci e sembrato che 
fossero in qualcho misura 
le due cose insienie: da un 
lato, e apparso cluaro die 
nolle pieghe del bilancio 
vengono introdotti elementi 
dubbi, giuochi di prcstigio, 
riservc occulte che deriva-
no dalla sottovalutazione del 
magazzino oppure dalla man-
cata fatturazione di inlere 
partite di merce, o ancora 
dal gonfiarsi artificialc dei 
fondi di ammortamento Ma 
dall'allro lato l modi per non 
pagare le tasse legalmente 
sono moltissimi, menlre le 
lecniche dciraccertamento e 
i controlli sono inefficaci e 
sovente in conlraddizionc 
con prassi o leggi consoli
date (come il segreto banea-
rio) che annullano l'cffioa-
cia presunta delle normc fi
seali piu rigide. 

Slralciamo da un recente 
studio sui problcmi della ri-
forma tributaria alcuni dati 
significativi. Nel 19G8 le im
poste indirette sulla produ-
zione, sugli scambi, sul con-
sumo e altre tasse varie, 
(cioe rinsieme dell'imposl-
zione che tocca soprattutto 
i lavoratori e le piccolo im-
preso commercial!, arligia-
ne, contadine, industriali) 
rappresentavano il 71,2% 
delle entrate dello Stato. Le 
imposte dirette sul reddito e 
sul patrimonio, (cioe quelle 
che colpiscono, secondo cri-
teri teoricamente proporzio-
nali e progressivi, la ricchez
za dei singoli contribueiiti) 
raggiungevano il 28,8°c. • II 
gettito dei tributi — mi di-
eeva Raffaelli, depulato co-
munisla c membro della 
Commissionc parlamonlare 
Fmanze e Tesoro — si basa 
per la maggior parlc su im
poste che colpiscono i con-
sumi di massa. La evidente 
niadegiiatezza del sislema 
tributario a oolpire protitti, 
rendite, guadagni da spc-
culazione, sia dei singoli che 
delle societa, consente che 
restino intassali i maggiori 
redditi. Continuano cosl a 
proporsi come arbilri del 
processo di accumnlazionc 
capilalistico proprio i titola-
ri di qucsli patrimoni, esclu-
si dal controllo e dall'esazio-
ne >. Ma anche le imposte 
dirette (quel 28,8% che di-
cevamo), sono pagate in lar-
ga misura dai lavoratori. La 
ricchezza mobile, ad esem
pio, prcleva dai redditi mi-
nori circa il 70% del suo 
getlito (cioe dai redditi del
le categoric C2, piii i due 
terzi della categoria B che 
rapprcsenta il contributo 
delle piccolo, medic e pic-
cole im prose). 

Anche l'imposta comple
mentare progressiva sul red
dito, la famosa Vanoni, 6 
pagata dai titolari doi picco-
li redditi (operai, impiegati, 
pensionati, ceti modi) «II 
concorso degli alti redditi » 
si legge nello studio ricorda-
to «e irrisorio. nonostante 
l'elevatezza delle aliquote 
per i grandi rieclii (fino al 
65% del reddito) che pe-
raltro la evadono rogolar-
mente ». 

Per non parlar dell'im-
posta di famiglia, trihulo do-
vnto al Comune dove si e 
posta «la dimora abiluale>. 
Questa imposla — mi dicc-
va un funzioinrio accertato-
re di un grande comuno del 
Nord — vionc rogolarmonto 
evasa almeno il 300 per cen
to dalle fasce ii conl.ribuetiM 
con l-oddil.i dichiarati siipc-
riori a dioci-qnindici milioni. 

Un tributo che dovrebbe 
essere pagato dietro acccr-
tamento « doll'agiatezza del
la famiglia dosunla dai red
diti o proventi di qtialsiasi 
natura (e fin qui bono o ma
le si capisco - n ri r ) o da 
ogni allro iiulice apparonte 
dt agiatezza », trasforma 1'ao-
cerlalore in tin segugio col-
1'oltatto mutilato da infinite 
pressioni v; ditfieolta, e II 
grosso redditioro in selvag-
gina prolotla, come in un 
pareo nazionale. 

Carlo M. Sanforo 
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