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Ricordo del compagno Giovanni Tonetti 

La see Ita di classe 
del «conte rosso» 
Un temperamento forte e schivo, una 
vita impegnata al servizio degli ope-
rai e dei contadini per il socialismo 

INQUINAMENTO: una nuova grave minaccia per la sopravvivenza 

Sembrera quasi impo?si-
bUe a Venczia, specie in Can-
nareggio e a Castcllo, a 
Dorsoduro e alia Giudccca, 
zone popolan del centra sto-
rico, e nella tormentala cin-
tura operaia di Porto Mar-
ghera, non vedcrlo pin in 
testa alle lotte e alle mam-
festazioni operate e popolan 
non sentirlo piu alia tribu-
na con quella sua persona-
lissima distaccata e veemen-
te oloqucnza, attaccare d ti
ro e sptetato l'opprossione 
e lo sfruttamento dj classe, 
le iiifvjstizic del sistema, lo 
impenalismo e la guerra, le | 
persecuzioni antioperaic e 
lo schiavismo nellc campa-
gne, la corruziono e le n-
baldene, le disonesta e le 
menzogne dei go\crnanti e 
del ceti dirigentt. 

La vita di Tonetti, popola-
rissimo anche se di caratte-
re ritroso e solitano, e sta-
ta legata sempre alle aspre 
e talora cruente lotte poli-
tiche e sociali di Vene/ia 
dal primo dopogucrra alia 
Resistenza armata, alia li-
berazione e dopo; onrle ora 
il dislacco diventa tloloroso 
e pieno di rimptanto. 

Ma Tonetti non hi soltan-
to un personaggio della po-
liUca veneziana. Nella sto-
ria del movimento operaio 
rholuzionario italiano egli 
eb>e, in anni di rischio e di 
bufera, un niolo nazionale 

Mato da ricca famiglia pa-
trizia, forte e aitante nel 
fistco, di bellissimo aspet-
to, colto e di pronto mge-
gno, avrebbe potato godc-
re tutti gli agi della sua con-
dizione privilegiata; e ma-
gari diventare un brillante 
inlellettuale rivoluzionario 
da salotto. Voile essere in-
veee un militante, un com-
battente vero della classe 
oporaia, un rivoluzionario 
di professione come egll 
stesso si definiva. 

La battaglia da lui combat-
tuta coerentemente tutta la 
vita fu la battaglia contro la 
stessa classe nella quale era 
nato e dalla quale era uscito. 

Si legge nella sua autobio-
grafia (e il suo ultimo mes-
sagglo, fresco ancora di 
stampa) che risolse di dare 
opera al rovescaamento del
la societa capitalislica non 
gia per motivi sentimental], 
ma perche fermamente per-
utaso essere la proprieta col-
lettiva dei mezzi di produ-
zione l'unico principio vale-
vole a lnstaurare un modo 
razionale di convlvenza u-
mana. 

Convinto altresi, sono sue 
parole, della necessila di una 
azlone politica organizzata, 
pur lucldamente consapevo-
le del danno di rinunciare 
al vantaggi della sua condi-
zione sociale ed economica, 
aderisce al partito socialista. 

Nel 1021, delegato al con-
gresso di Livorno, si schie-
ra con la Terza Interna/io-
nule, e, dopo la scissione ri-
mane, nel partito socialista 
«a continuare la battaglia 
per la scparaxione dai rifor-
misti: distacco che a'/rebbe 
consentito raceoglhnento del 
partito socialista nella Ter-
za Internazlonale ». 

Espulsi i riformisti nel 
congresso di Roma del 1922, 
Tonetti 6 delegato al con
gresso della Terza Interna-
zionale cmvocato a Mosca 
nel novembre Nella delega-
zione sono Serrati, Tonetti, 
Mafii, Garruci'io e Roinita. 
Risalgono a quel tempo i 
suoi incontri e !e discussio-
ni con Trolsckii, Zinoviev, 
Radek. e eon le slesso Lenin 

Risoluto sostenitore della 
unilicazione del partito so
cialista col parti U. conutni-
sia, si iinpegna interamen-
te nel portare avanti questa 
linea; ta la spola elandesti-
namente tra Mosca c Roma 
ed entra ne«li organism! m-
terparlitici cbe predi9pongo-
no la fusicie. Sono nuti gU 
event! che la impedirono. 

La I'oscienza della neces
sity della imita politica del 
la claf-se operaia e comun-
que della inila di a/ionc nel-
le sue lotto 6 guida ferma 
e costante della a l tmta po
litica di (iiovanni Tonetti 
Nel partito sociah-ta lo n 
trowamo ancora in aperla 
battaglia eoi.tro le dcgeiiera-
zioni liCornnste e socialde-
mocratichc per 1'unita della 
classe, per 1'unita d'azione 
col partito comunista. E' 
contro il centro-smistra; n-
fiuta I'offerta di entrare nel 
governo come ministro. To
netti rlsponde • essere ov-
via l'utilita che in qualche 
momento delle alterne vicen-
de della lotla di classe un 
partito socialista partecipi 
al governo insieme ad un 
partito borghese per otteiic-
re alcune nlorme purche 
11 partito della classe ope-
rt.ia [accia parte del gover
no in stato di for<a, cioe so-
{4»nuto dal lavoraton e col-
tegato con le masse popolari 

« Ma al contrario i grandi 
Mpitalisti IK"' aaasentiie che 

i -ocialisti accedano al gover
no pretendono in c.imbio la 
rottur.i della alleanza col 
p.irtito comunista che e la 
m.iggior forza dil proleta-
ri.ilo, esigono cioe il mav 
simo vanlagBio cui sempre 
tondono le classi dominantr 
la divisione dei lavoratori •. 

A questo punlo, poiche — 
sottolinea — « durante tutta 
la sua vita aveva contrasta-
to ogni specie di travisa-
mento del marxismo-lenini-
snio» este dal partito so
cialista e diventa militante 
del partito comunista. E' 
stato un atto di picua eoe-
renza con tutta la sua atti-
vita di rivoluzionario. 

Non potera rimanere ol-
tre nel partito socialista — 
cosi diceva — dopo 1'aecct-
tazionp del eentro-sinistra e 
del Patto Ailantico In real
ty noi lo sentivamo compa
gno anche quando era nel 
partito socialista Venendo 
nel nostro partito Tonetti 
entro a casa sua 

Egli fu prestigioso e le-
merario capo militare nella 
Resistenza I)ire.s»e molte n-
sehiosissime azioni a Vene-
zla e nel Veneto Fu com-
missario politico del coman-
do dolle brigate garibaldi-
no operanti sul Grappa. La 
sua vita di partigiano com-
battente e le azioni di guer
ra da lui condotte contro i 
nazifascisti dovrebbcro es
sere. specie tra i ciovani, pu'i 
conosciute di quello che non 
sono. 

Catlurato, rimase lunghi 
mesi prigioniero, scampando 
alia fueilazione perche desli-
nato ad essere scambiato con 
un alto ufficiale tedesco pri
gioniero. Anche la figlia 
Franceses, nostra compagna, 
si prodigo eroicamente e con 
rischio per salvare la vita 
al padre. 

Con la Liberazione Tonet
ti riprende il suo posto in sc-
no al comitato jegionale ve
neto; diventa commissario 
alia giustizia; e eletto alia 
Costituente e piii volte alia 
Camera dei demitati. Diri-
ge la federazionc socialista. e 
eonsigliere comunale di Ve-
nezia e poi sindaeo di Co-
na, grosso centro agricolo 
della provincia. 

Nel nostro partito, dirl-
gente rispettato, amato e 
ricco di grandissimo presti-
gio, continua ad ogni livel-
lo la lotta per la causa so
cialista legandosi a tutte 
le battaglie della classe ope
raia e delle masse popolari. 

Uomo singolare, Giovanni 
Tonetti, sotto il suo aspetto 
rude (si compiaceva definir-
si ciruco), celava una grande 
sensibilita umana e financo 
timidezza. In realta, serive, 
nella sua autobiografia, egli 
aveva sempre « vissuto due 
vite interamente distinte •. 
Vi era la sua vita intcriore, 
segrcta, nella quale lasciava 
libera corso ai sogni, alle 
fantasticherie, ai rimpianti 
e forse anche ad un mcon-
scio misticismo; moti irra-
zionali deH'animo che tutta-
via traevano origine dall'ine-
sausto dolore per la morte di 
colei che per pochi annl fu 
l'unico raggio di sole della 
sua vita. Vi era poi la sua 
vita esteriore nella quale ap-
pariva freddo, riservato, lm-
passibile, scettico Certo fu 
un uomo straordinano e tor-
mentatissimo sempre. Io ero 
tra i pochi coi quali apriva 
in certa misura l'animo suo e 
spesso il discorso cadeva sul-
la figlia Francesca e sulla 
moglie morta giovane in Svu-
zera durante un periodo di 
esilio La sciagura, egLl seri
ve, spense ogni luce nell'a-
nimo per il restante della 
vita. 

Piii volte ml aveva detto 
eonversando che non deside-
rava commemorazioni, n6 fu-
norali solenni; che voleva 
andarsene solitario e in sl-
lcn/.io. L'annuneio della sua 
morte doveva essere dato a 
tumulazione avvonuta Que
sta sua volonta vennc rlspet-
tata- eravamo in nove ad ac-
conipagnarlo. c a deporlo nel 
sepolcro accanto alia madre 

Soleva dire Tonetti che 
gmwindosi dello stato dl sa
lute straordinario per la sua 
eta, non si proponeva allat-
to di andare a nposo, e che 
avendo avuto sempre poca 
propensione a far parte di 
assemblee elettive avrebbe 
continuato la sua opera tra 
gli operai, i contadini, i la
voratori. Cosl c stato sino al 
suo ricovero in ospedale. 

II compagno Giovanni To
netti, che nella sua lunga e-
sistenza mai ebbe vera pace 
(e avrebbe potuto essere fe-
lice nel sistema), riposa sol-
tanto ora che e morto Ripo
sa poco lungi dall'ingress') 
del nostro cimitero di San 
Michrle in Kola, tra le Foil-
damenta Nuove e Murano. 
nella pace della laguna. 11 
« conte rosso» aveva 81 
anni. 

G.B. Gianquinto 
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Testimonianza da una fabbrica - Perche I'aria e avvelenata -1 trust petrolii'eri tentano di far ricadere sull'ENEL 
i costi del disinquinamento: aumenteranno le bollette della luce? - I rimedi ci sono ma la legge antismog e zoppa 
La contaminazione chimica dell'acqua e del terreno - I « non biodegradabili» sotto accusa • L'ambiente urbano 

la civiltd 

Vasln eco ha avulo I'agghlac 
cianle denuncfa tlello scriitoro 
Romaln Gary, che ha lanciato 
contro la a civllta amerkana » 
In una letlem a « France Soir » 
nella quale jf nolo scntlore de 
serive come sua moglie, I'atlri-
ce americana Jean Seberg, sia 
stata persegultata da una infa-
me campagna di stampa negli 
USA, flno a provocare la pre
matura nascita e conseguente 
morte del fig Mo che attendeva, 
per il fafto di aver sostenuto 
II movimento antirazzlsta e per 
I'uguaglianza del negrl. 

« Persino le bestie solvagge, 
serive Gary, rlspettano la fem-
mlna che aspetta un piccolo. 
Quel tempo e nn.sato, c venuto 
il tempo degll strangolator) », 
che a sognano II coltello dolla 
banda cM Manson che ha mosso 
fine alia vita di Sharon Tate e 
a quella del bambino che por-
tava in seno ». a Comlnci6, con 
tinua Gary, una strega di Hol
lywood, con qualcho riga che fu 
ripresa da altrl cento glornali 
degli Stall Uniti: "Secondo fon-
ti seml-ufficiall, una celebre ve-
detta americana, che risiede a 
Parigi, attende un flgho i\ cul 
padre e una Pantera nera". 

« Le fontl, dice Gary, devono 
essere la mafia o I'FBI; furono 
sufficient! quelle righe perche 
Jean Seberg rischiasse una pri
ma volta di perdere it bambino 
I medlcl Impedirono quel glorno 
la perdita del bambino. E fu 
allora che "Newsweek",., entro 
in llzza scrlvendo II 17 ago
sto: "Jean Seberg attende 
un bambino I! cui padre e un 
attlvista negro da let Incontrato 
in California"... Qualcho ora 
dopo la lettura dl questa Infa-
mia, Jean ha dovuto esseie tra-
sportata in elicottcro all'ospe-
dale cantonale di Ginevra, dove 
ha partortto, 63 giorni prima 
del termine, una piccola bam-
bina che ha lottato con!ro la 
morte con tuttl i suoi 1.700 
gramml dl carne bianca. Questa 
piccola scintilla di vita e mia 
secondo tutte le leggi della 
Francia. Ma "Newsweek" se ne 
inflschia delle feggl del nostro 
paese. Questa pubblicazlone ope
ra secondo le leggi piu comode: 
quelle che da oltre mezzo seco-
lo hanno assicurato la prospe
rity della mafia,.. BIsogna at-
tendere, attendere, attendere, 
prima di sapere se questo ten-
tativo d| assasslnlo alia Manson 
sar& coronato da successo, ma 
gia un carnevale dantesco dl 
medicl legal!, dl testlmonl, di 
avvocati si svolge attorno al pic
colo essere fremente nella sua 
culla, senza dubblo per rassi-
curare la razza degll eletti sul-
le sue femmlne bianche: 25 ago
sto, alle sei del mattino. II medi
co entra. i[ bambino e morto ». 

L.i nostra vita nell'epoca del
la « clvilta industnule e tec-
nologica» e disseminata di 
« trappole», alcune ben VJSI-
bill. aUre te;,e in modo sub-
dolo, che ci softocano e ĉ  
oppnmono. Sono le trappole 
deH'inqulnamento. 

La prima «Lrappola» e la 
aria. Innanzitutto nelle fab-
bnche. Ecco una tebtimonian-
VJQ. degli operai delle cartiere 
Burgo di Mantova (La salu
te nelle fabbrlche di G. Ber-
linguor, De Donato editore): 
« La fabbrica l'ha disegnata un 
grancle e famoso architetto: 
Norvi; fe un'opera di scultura 
piu che un edificio... Si e co-
struita una specie di nave 
svettante sul lago di Mezzo, 
con J'unico chJanssimo scopo 
di utilizzare le acque del ia-
go per gli scariclii di pasta 
e di legno: cioe per inqui-
nare il lago stesso. Cosi si 
e costruito U grande corpo 
centrale senza provvederlo di 
aerazione sufficiente, senza 
aspiratore, senza precauziom 
per la grande macchina (120 
metn, tutto automatico) che 
ha stntolato nel rulii un ope-
laio. Cosi o dotalo di ana 
conduionata il box di vetro 
dove stanno gh ingegneri; nel 
roparto dove lavorano GOO ope
rai invece la temperatura toe-
ca l 45 gradi o, 1'umidiLa rag-
gmngp il 90% ». 

Pimto l'orario di lavoro gli 
operai tornano a casa e rc-
spirano ancora ana inquma. 
ta, questa volta asMeme a tut
ti gli altn In citta l fattori 
inquinanti sono numeiosi ai 
fumi dei canuni industnali si 
aggiungono quelli dei camim 
di nscaklamento domestico e 
gli scariclii delle automobili. 
Entrano m scena due sostan-
le venefiche: J'anidnde solfo-
rosa e l'anidride carbonica. 
Vediamo la prima sostanzh. 

Lo zolfo e sempre presente 
come costituente minore nel 
carbonc, nella nafta, nel pe-
trolio e per effetto della com-
bustione di questi prodotti si 
ha 1'immissione nell'atmosfer* 
di ingenti quantita di amdri-
de solforosa; questa a sua 
volta, secondo le condiznoni 
meteorologiche ed ambienta-
li, puo ossidarsi in anidride 
solforica; con 1'uniidira si ha 
la formazrfone di acido solfo-
rico che viene ispirato e pro
duce damn all'apparato respi-
ratono; con la pioggia l'acido 
solfonco si dissolve corroden-
do edifici e opere d'arte espo-
ste, nei laghi aumenta il gra-
do di acidita dell'acqiia sino 
a provocare la to tale elimi-
nazione della vita biologica. 

II principale 
inquinatore 

Sino a qualche tempo fa 
era il carbone il principale 
inquinatore, ora sta avanzan-
do l'olio combustibile sempre 
piu usato dalle central! ter-
moelettriche (anche perche le 
risorse di acqua vanno see-
mando) e da altre Industrie 
che debbono produrre vapore 
raffinene, chimiche, ecc Poi
che fe lo zolfo presente negli 
oln che nella combustione 
produce anidride solforosa, la 
misura piu radicale, in que-

in margin© al convegno deli'Unesco in corso a Venezia 

VISTA AD EKATE RTSEV 
sui rapporti cultural! italo - sovietici 

II ministro della Cultura dell'URSS ha avuto in questi giorni contatti per ripetere nel 1972 un nuovo 
scambio Scala-Bolshoi — Non esistono difficolta oggettive all'ulteriore sviluppo dei legarni fra i due paesi 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 28. 

I giornalisLi ianno a gara per 
interwDtaiia. La TV le dechca 
lunghi pnim piam. Un radiocro-
nista ha addinttura registrato 
in russo, sen?a tradurre, una 
•sua doliniziono della cuiluia. so 
lo pci il i)i<ictM*e di Ln aocol-
Uire una voce COM calihi e mj 
sicale. 

lJarliamo di Ekatenna Fur Lie 
va, mmibtio della ciiitura del 
1'UK.SS aulcnl'co «|wrsoiia^gio* 
piu lia le IA'IU.IUM di .iulon\o 
li esponenU delle novanta Hele 
gaziom nazionau piesenti al con-
\egno delTUNKSCO sulle s. Po-
htichc cultural! ». 

II sc^reto di un simile succes
so7 Corto, il posto die occupa. 
Non e molto trequente vedere 
affidato ad una donna un in-
canco di tanta rcsponsabihta. 
Ma Ekpterina FurLscva ha an
che qualcos'altro dalla biia: una 
gentilez/ia miidtd, una estiema 
semplicita di modi, una cordia-
hta prna della benchn mminid 
alTottdzione. che attira la .sun 
patia o melte a propt ,o â ô 
anthe !'intorlocutoi'e piu Uniiclo 

La co'tipd^n.i Furt^tna, pur 
impestidta nci iavoi'i dolla con 
fcren/d c no u)iiMUi uiloimali 
che '-; \̂ ilupp.mo nei corndoi, 
ha trowto il tx?mpo por una 
bro\c cotncrsn/iorie dcdicata ai 
lotion ooll UniUi Ed all'Unita 
per prima ha voluto dare la no-
tiiia dei contalU awiati m que

sti giorm per ripetere, nel 1972, 
quello scambio fra il teatro al
ia Scala di MUano e il Bolshoi 
Teatr di Mosca che un cosl 
clamoroho successo ottenne nel 
1964. 

Impressioni 
su Venezia 

La prima domanda, non uffi-
cidlc. ma nemmeno di pranima-
Lica. perche s.ipev amo d.i toe 
care una corda purLicold' men 
te beiisibile in Ekdterma FurL&e 
va, nguarda le lmpressiom su 
Venezia. N'cl nsiwndorc. \\ sua 
volto si apre in un sornso: «Di 
Venczia si do\rebbe parlare 
tropjK) a lungo. e una cosa Ld-
mente grande netla cultura mon-
diale! Venezia 01 dona tante 
impressioni che ci basteranno 
l̂ er anni. Non avevo mai avuto 
1'occasione di fermarmi cosi a 
lungo, aU'eslero, in una sold 
citta. Sto COM scopronJo Venc
zia poco a poco, passoggundo 
ogni SLM'a ed dl m.ittino presto 
Mi iippdre ojini gioriHi piu belld 
e pni pre/io^n nolle suo opeie 
d'arte nci îioi monumenti co 
me nelle MIO piu pn-role cal'i 
baslci ebbe una solo di ciuc-̂ ie 
u)sc per onor.irc quaisid^i cit 
Id fk ' l ITlO'lflo *• 

L'occdsionc pci i dien giorni 
inintcrroLti che il Mmistro della 
cultura dell'tjRSS s'a trascor-
rendo a VotiOiSia e data, non s,i-
ta inutile ripeteilo, ddl Con\e-

gno intergo\ernat .o dell'UNE 
SCO sulle pohii'he culturah. 
Chiediamo allora come la dele-
gazione sovictica, alio staco at-
tuale dei la von, valuta questa 
conferenza. 

La com|>agna Furtseva ci n-
s|x>nde: ^ La confcren/.i non e 
ancora finita Ma gia ora e ixt.s-
sibilc dire che sara utile a tutti 
1 paesi interessat! alio b\ilun ' 
della cultura II f.itto stos^ del 
la present di ollre no\r'.nla dc 
le^d/,iom na/lonah. ^apeugialo 
da million o na ai tormoti |ier 
sonalita ,tatali o [X>hLiche. di 
mosti'd q idle lni'.ortdn/.a tutti i 
Pdesi att •ibuisf alio alia conf(̂ -
ren^a, la pru in di questo U|x> 
e di tale lr olio. N'oi s|x?naino 
che essa e tri noil a storia del
le Xdzu,. i Unite come un av-
venimentt molto iniiwrtante per 
la vita ci lturale di tutti I paesi 
del niondo. 

« Molto utih si stanno ruelan-
do anche I contatLi e gh incon
tri persoiah fra delegaLi che si 
svolgono di margin) della con
ferenza ( rediamo che i rap|>or 
t.i cultural) potrdiino allargdrsi 
in mo<lo da nrncchii'e le sin 
Uo!o c ultviio lid/ onali e con 
Li ilnnie dl coiiioluldmento del 
la p. .'o e (ioll.i uiiwwii/i nvi 
proca ti\i i popoli l.e rciolu/io 
in ccclii--i\e non MJIIO >ldto a' 
cora appnnate. nid semioiulo le 
proiioste fin qui avnn/.ale ere 
do di poter dire che i nsultati 
pratici saranno mollo inloro^^an-
(ji» II tenia della couterenza 
implied, ionic jppare cxideiUe, 

la questione dei rapportI cultu 
rail fra paesi a diverso sistema 
politico e sociale. Chiediamo per 
cio al ministro Furtseva quah 
sono a suo giudizio le prospet-
tive di questi rapporti. 

« ConsKionamo •— ci risiwnde 
— che nella ix>htica di coesi-
stenza pacifica fra paesi a di 
veiso sistema, la parte s\olta 
da lid cultu rd sia molto nnpor 
td'Ue L'Unionc Soviet ica ha 
lapixirti molto larghi con ollie 
conlo\enti [>aosi ai quali w 
eslendono i no^tn contatti cu! 
turdli in quo-to cain[io. none 
stdnte il contiiiuo allaigarsi de 
gli sea mbi, pensiamo che le 
possibihta non siano ancora 
esaur:te ». 

Tradizioni 
secolan 

Come valuta qumdi, in tale 
quadra, lo stato attuale, !e piti-
spettivo o lo difficolta del rap 
|x>rti culturah soviotico italiani'* 

A questa domanda la eompa 
gna Furt>o\ i i isimndo con ca 
loie « Fia p.icM ouiopei con 
i (|Udh dbbi iiuo buom appor*i 
euilunh - >!la dice - I it.ili I 
ot-t'upd uno ioi prirni prMti IVi 
noi questo ^ ŝ iet̂ a COT IO Ira 
di/ioni p.un -ocolan di "eciî M-
co liileies^e )<_-r le n^pet i\e cul 
turo che lo MHO I'ltali od il 
nostro pae^c Non vogl. i nomi 
n.ire fnili I ollotlivi o i smgoh 
artisLi che .uno \omiti in IU-

lia e sono stati noll'URSS. Vo-
gho ncordarc quello che per noi 
e stato 1'avvenimento piu mipor-
bante ed lntcrassante degli ulti-
mi anm: lo scambio, venficalo-
si nel 1964, fra i nostn due piu 
grandi teatn, la Scala di Mi-
lano ed il Bolshoi di Mosca. 
Era la prima volta che 1 nitera 
compagma del Holshoi in due 
secoli di vita, andava aH'oste 
ro Anche Id Scdla si ivc;u d 
per la prima volta noh'URSS 
R'cordo pei sonalmeuto la oa!o 
rosa accoirhon/d del pubbheo ed 
11 grande SIKVOS^O nsco^so a 
Milano dal nostro loatro Per 
quanto rigudi'da la Scala baste 
ra ramment-iro che \enncro a 
Mosca spettaton da tut to il pao 
se (K1!' assislere alio sue rap-
pre^ent-azioni, e che il nostro 
mmistem ncovette oltre duo un
born di richioste di biglietti ». 
fin proposilo — aggmnge Eka-
(orma Fui1so\a — dim ai lot-
tori dcll'Unita oho ix>chi giorni 
fa ho incontrato il vn rainten 
dente signor fmir.nqhelli col 
quale sono state avnale tratta 
ti\e lior un nuovo ^Odmbio Sed 

i l.i RoKhoi da reali/7di*si ne! 
j 1972-
1 I, interv .~'d î conoluili1 eon 

(lueste pdi'ole ' Dili .ailId oc 
uettue nei '-.ip|k)i!i ciliui'dii 
Udlo •-ovioiu'i ion osi^lono Spo 
ro m u.tenor s\ ihipp1 \imuto 
dl suo giorn.i! * e a tutti i *>doi 
lettori taiiti lUcco ŝi e fanlo 
biiono cose >. 

Mario Pass! 

sto caso, sarebbe quella di eli-
minare lo zolfo dagli olii. 

Ebbene questo e possibile 
ma non lo si vuol fare. Esi
stono e sono funzionanti, due 
grandi nnpianti d: desolfoia-
zione. uno della Gulf in Giap-
pone, un altro della Esso nel
la zona delle Antille che form-
see olio desolforato a tutta 
la zona di New York per il 
riscaldamento domestico del
la metropoli americana. Sa
rebbe necessario generaiizzare 
questa soluzione, ma si oppo-
ne la Lesi che costa troppo, 
che e piii convemente clesol-
forare i fumi. Tesi falsa dato 
che l'olio combustibile, in 
quanto sot top rod otto di scar-
to flu greggio, cosla poco o 
niente, il prezzo e Dttizio per
che determinate) e imposto dai 

monopoh e quindi potrebbe be-
nissimo comprendere i costi 
della desolfonzzazione. 

Una legge 
«zoppa» 

II guaio c che persino l'ENf, 
nel recente convegno sulla lot
ta all'inquinamento, ha accet-
tato la tesi della Esso e del
le altre «sorelle del petro-
lio» provocando una reazio-
ne deU'ENEL, in Italia la mag-
giore consumatrice di olio 
combustibile (circa 0 mihoni 
di tonnellate nel W). E' chia-
ro che se passasse la solu-

j zione dei petrohen potremmu 
1 trovarci ben presto con un 
' aumento della bollctta delia 

luce. Ma forse e proprU) quu-
sto che vuole il governo iUi. 

1 hano dal momento che ha va-
rato una legge antismog che 
ammette il consumo di oho 
combustibile contenente zolfo. 

Una legge antismog « zoppa 
e monca ». Vediamo perche e 
vediamo cosa succede con l'al-
tra sostanza inquinante: la 
anidride carbonica. Nel moto-
ri a scoppio delle auto la 
combustione del carbon'o, che 
entra nella costituzione degli 
idrocarburi della benzina, non 
6 mai completa: percio accan
to all'anidride carbonica piu 
innocua, si formano nlevanti 
quantita di ossido di carbo-
nio molto perlcoloso. Inoltre, 
non tutti gli idrocarburi rea-
giscono con l'ossigeno: in par
te formano altri idrocarburi 
come il benzopirene, sostan
za che, assieme al piombo te-
traeUle, mipiegato nelle ben
zine « super » come antldeto-
nante, ha una azione cance-
rogenfl. Infme si formaaio gli 
ossidi di azoto, anche questi 
molto tossici. 

Questo complesso di gas e 
di sostanze polverose delle In
dustrie, dei camim e degli au-
toveicoll formano lo smog, la 
aria che respiriamo. Abbiamo 
visto che per quanto nguar
da la presenza di zolfo esi-
ste un modo radicale per eli-
mtnarlo ma la legge antismog 
non lo prevede. Anche oer eli-
minare l'lnquinnmento atmo-
sferico dovuto alia combustio
ne del carbone e della ben
zina vl sono rimedi efficaci: 
filtri, additivi neutralizzanti 
per le Industrie, regolazione 
della miscela e del motore 
per le auto, Hmitazioni nel 
traffico con la totale escluslo-
ne della circolazione privata 
nei punti meno aerati e piii 
convulsi. 

Ma anche qui, la legge an
tismog e reticente: sia per il 
disinquinamento lndustnaie 
che per quello autoveicolo 
manca del regolamento. Eppu-
re in Italia 1 danni valutati 
per il solo inquinaniontq at-
mosferico (document! ISVET) 
ammontano a circa 350 mi-
liardi anjiui; in Italia, in 15 
anni (relazione del prof. G. 
L'Eltore al convegno di Ro
ma, maggio '68) lo bronchiti 
sono passate da 5 000 a 15.000, 
1 deeessi tier bronchiti da 
5 000 a 15 000, i tumori dello 
apparato respiratono da 4.000 
a 14 000. 

La seconda « trappola » e 
l'acqua. In tutto il niondo la 
dispombihtii di acqua dolce 
continua a diminuire. In Ita
lia il 41% dei Comuni dispo
ne di un approwigionamen-
to idnco insufficiente e ci so
no intere region! del Sud, ma 
anche al Centro (Pirenze in 
questi giorni e senz'acqua), do
ve la « grande sete » crea si-
tuazioni drammatiche. L'au* 
mento della popolazione e del 
livello di \nla ha indubb^a-
mente aumentato il consumo 
dl acqua, ma soprattutto la 
indust.nahzzazione ha sotti at
to ingenti quantitativi d'acqua, 
non solo, ma ha inqulnato le 
risorse esistenti. A Milano si 
sono contati 376' pozzi che ah-
mentano l'acquedotto con-
tenenti cromo, fenoli ed altre 
sostanze tossiche scaricate dal
le Industrie. 

Lo scorso mese si e parla-
to molto dei pericoh derivan-
ti dall'inquinamento fecale, 
causato nelle citta per la man. 
canza generale di im moder-
no sistema di fognature e di 
impianti di trattamento dei 
liquami e dei nfmti domesti-
ci. E' questo un grosso pro 
blema che le amnunistnuioni 
conumah sono eliminate n n 
solvere con urgenza. Tuttavia 
il majigioie penoolo cm .si va 
mcontro ^ quello della coma 
mma/ione chimica che e il 
nsultato della mancaiva di 
una logislazione globale cho 
classifichi le aequo, facc'a di-
vieto di mqumamento ,dle In
dustrie o affidi agli enti lo-
call 1 poten di intervento e 

di eontroilo (una proposta dl 
legge in tal senso e stata pre-
sentata dal gruppo comunista 
al Senato). Ma anche per ]« 
vecchie leggi esistenti l'inos-
servan/a 6 totale. 

I rifmti industnali non de-
purati contengono molecole 
cho non sono biodegradabili, 
contro le quali i microbi ser-
vizievoli si l-ompono 1 dentl 
e le lascmno andare, la cor-
rente le trasefna a valle in. 
quinando laghi, flumi, falde 
sotternmee che sono naturall 
riserve di acqua pofabile, m-
fino le rive del mare. Sono 
particolarmente sotto accusa 
f detergontl sintetici la cul 
produzione colpisce in fabbri
ca gli operai, quindi le mas-
saie che ne fanno uso, infi-
no, scancati dagli slabillmen-
ti chimici o tessili, mquina-
no i corsi d'acqua dove for
mano quelle schiume che im-
pediscono ai fiumi e ai laghi 
di autodepuiarsi. 

Sono sotto accusa anche gli 
mqumamenti da idrocarburi 
che provengono prlncipalmcn-
te dalle acque di lavaggio del
le petrolierc. II greggio ha un 
pofere inqumante molto supe-
rtore di quello delle benzine 
e dei prodotti volatili. L'lta 
lia 6 oggi una petroliera gi-
gante immersa nel Mediterra-
neo, mare chluso e percorso 
da un traffico petrolifero di 
circa 300 milioni di tonnella
te di idrocarburi, di cui al-
meno il 3 per mille, cio^ ml-
ghaia di tonnellate. vongono 
scaricate insieme con le ac 
que di zavorra e di lavaggio 

La terza 
«trappola » 

Esistono rimedi sicuri per 
elimlnare anche queste forme 
di inquinamento: per i deter-
sivi non biodegradabili si trat-
ta di passare alia fabbrica-
zione di detersivi «dole!», 
cioe biodegradabili (operazio-
ne che in Inghilterra, a co-
minciare dalla cittft di Luton 
dove awenne il prlmo espe-
rimento di conveisione, e ini-
ziata nell'agosto del 1958; in 
Gennania occideiitalo e stato 
necessario emanare una legge 
apposite; m Svezia le coope
rative si nfiutano dj vendere 
detersivi « duri »), ma non sa-
ranno semphci enunciazioni 
propagandistiche tipo quelle 
del ministro Manotti a c.on-
vincere gli IndustriaH di casa 
nostra a convertire i loro 1m 
pianti. 

Per il greggio, oltre ad una 
convenzione internazionale del 
19(52 che proibisce lo scarico 
della zavorra oleosa flno a 
100 migha dalle coste e in 
senso assoluto per le petro-
here maggion di 20 mila ton
nellate — convenzione che in 
Italia non e sl-aia ancora ra-
hficata! — vi 6 un metodo 
radicale chiamato « load • on 
top» prescritto dal «codice 
dei man pulili» che riduce 
del 09% la quantita di pro-
dotto inqumante s^arieato m 
mare 01 sistema prevede la 
raccolta delle acque di lavag
gio in una cisterna centrale 
poppiera in cui sedimentnno 
l'olio che si depone nel fon-
do: l'acqua liberata pu6 esse
re pompata fuori bordo sen
za conseguenze). Non tutte le 
flotte petrohfere, tuttavia, pra-
ricano il « load-on-top » (l'ENI 
ha iniziato dal 19f>4) per man-
canza di controlli adeguatl e 
di misure repressive convin-
centi. 

La terza «trappola» e 11 
terreno. Per aumenfave la pro
duzione agricoia si impiegano 
fertlllzzanti c si combattono 
i parassiti eon prodotti sin
tetici: ma 1'usn irrazionale ed 
eccessivo di questi prodotti 
provoca l'a^'elenamento dolle 
falde idriche sotterranee, di 
strugge gli animali utlli alle 
colture, minaccia con i resi-
dm tossici la nostra allmen-
tazKme. D'altro lato il dissen-
nato disboscamenlo attuat^ in 
questi annl ha provocate la 
erosione del terreno prlvan-
dolo di ogni possibility di re-
sistenza o favore.ndo le frane 
e le inondnzioni nella loro 
opera distruttiva. 

La citth, Infine, e la «trap
pola » che riassume la condl-
zione alienante in cul vivin. 
mo. Una citth inumana, do\^ 
e'e sempre mono posto e con-
sidevazione per i deboli, i ma-
lali, gh anzian.. i bnmblni; 
meno posto per ritrovare ver-
de. silen/io. luce, pulizia; do
ve la speeulazione altera pro-
fondamente il r.ipporto uomo-
ambionto sino a provocar* 
sciagure deliltuose (Vajont, 
Agngonto, Napolil; dove an
che in casa — quando o de-
gna di questo nome — l'uo. 
mo si sente « iiv'abbinto ». So
lo una rifornu urbanlsticT, 
una politica democrnticn dol 
territoi to o dell'; bit-azlone pos-
sono liberarcl da quesia op-
lires sione. 

Forze operaie niosso urba
ne operator! della salute e 
della scien?a possono unit! 
lottare eon successo por rom 
pore quesh sofocantl eondl-
?ionamenti luipognandosi su 
olvettivj concreti e prooisi, !n 
collo'iamonlo eon la battaglia 
m;i m corso pt r le riformo 
sociali 

Concetto Testai 
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