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Dal quartiere 
al palcoscenico 
L'esperienza di un gruppo teatrale che ha par-
tecipato al festival dell'Unita organizzato da 
alcune sezioni romane - Un terreno fertile 

per una iniziativa politica e culturale 

Da! compagno Pnolo 
Moriugno che con i suol 
compagnl di lavoro Ma
rio Barttella, Parisa 
Fabbri, Alda Massasso, 
Ludovica Modugno e Ore 
ste Rizzlni ha partecipa 
to con una iniziativa di 
gruppo alia realizzazione 
dol Festival ilell'UniWi 
organizzato dalle sczianl 
romane Tuscolano, Qua-
draro e Ctnecilla, rice-
viamo e pubblichiamo 
volentierl questo inter-
vento che conduce avan
ti posltivamente il (li-
•.corso sul rinnovamento 
delle Feste dell'Unita e 
sulla funzlone del Tea-
tro dl Quartiere. 

Gli uomini di spettacolo 
vengono spesso accusali di 
chiacchierare e di non fare; 
£ vi'i'o, poiche non si ha che 
raramente la possibility di 
verii'tcare il pensiero. Fiual-
mente noi, dopo lanta too-
ria siamo riusciti a riiino-
strare la possibilila di un 
teatro di quartiere a Roma; 
alia Fcsta clcll'L'nila orga-
niz?ata dalle sezioni Tusco
lano, Quadraro e Cinecilla, 
il 20 settembre, a Largo 
Spartaco, dilronle a un im-
meioso pubblico, e andata 
« in piazza » « La talpa anic-
r ic :na>. Risultato positivo, 
per due mtitivi. Politieamen-
tc, perche in seno alia Com-
missione per il nnnovo del-
lo Statulo del Teatro Stabi
le di Roma, abbiamo lunga-
mente lottato per dimostra-
re la necessitii di un decen-
tramento delle strutture tea-
trali, per conquistarc un nuo-
vo pubblico, e per dare a 
questo nuovo pubblico una 
forma teatrale a lui adercn-
te, spettacoli che parlassero 
del sum probleim. Le no-
slro nchieste urtano conlro 
il muro dcH'indillerenza dei 
delegali del Connine, che n-
tengono che il pubblico del-
la penfena di Roina sia to-
talmenle insensibile alio 
spettacolo, e conlro il mu
ro di gomma dell'ironia di 
altri delcgati del Connine, 
piii volte candidati alia di-
rezione del Tealro Stabile, 
che hanno irnso alio nchie
ste di un decenlramenlo ar-
ticolato e autunomo. 

L'altro molivo e quello 
cullurale. Lo spettacolo di 
largo Spartaco e stato pre-
parato msieme a tutti 1 cit
tadini. Noi eravamo andati, 
per la prima volla, con una 
serie di proposle per il te
nia dello spettacolo, mante-
nendo quindi l'atleggiamen-
to paternalistico ed amide-
mocratico, propno delle no-
stre strutture teatrali, del-
l'imposizione di un prodol-
to. Va a nostra giustilicazio-
ne il latto che eravamo pron-
U a discutere del tenia, e a 
strutturarlo in forma teatra
le solo dopo aver verificato 
il discorso con gli abitanti 
del quartiere. Era gia un 
passo avanti, comunque. Ab
biamo quindi incontrato i 
cittadini del Nuovo Tusco
lano, i baraccati, gli abitan
ti delle fatiscenti casupole 
dcll'INA-Casa, ed abbiamo 
scoperto una realta, la real-
la del quartiere, tragica e 
grottesca ad un tempo, as-
surda nella elementarita 
delle richieste; un quartie
re senza vcrde, senz'acqua, 
senza ospedali, senza pron
to soccorso, sciua uffici po-
stali, senza uomini, un quar-
tiere-dormilorio, sottoposto 
a lutte le speculazioni edi-
lizie, eon la complicity di 
una fantascientifica Metropo-
Htana... Cera molto, moltis-
simo per eostruire un testo 
teatrale che utiliz/.asse il 
grotlesco delle situaziom 
tragiche per costituire una 
denuncta, nient'altro che una 
denuncia. Infatti noi, cstra-
nei al quartiere, non possia-
mo lare altro che deiuincia-
re con i nostri strumenti di 
uomini di spettacolo; ma le 
soluzioni devono nascere dal 
dibattito, dalla discussione, 
dai cittadini stessi. E cio 
e avvenuto. 

Dopo aver raecolto tutti i 
fatti, abbiamo chscusso Ira 
noi l'impostazione scenica, 
abbiamo deciso di dare alio 
spettacolo un andamento da 
teorema malematico: tesi / 
antilesi / sintesi. Le tesi 
erano la visione « padrona-
le • dei problem:, le antile
si, la visione « popolare », 
e la sintesi doveva esserc 
nel dibattito col pubblico. 
Abbiamo quindi sccllo 1 due 
tcmi: « La chiesa e la Mc-
tropolitana • e « La casa e 
la Metropolitana •> II primo 
tenia si articola in due sce
ne, la prima Ira l'esponenle 
del potere religioso, e I'uo-
mo politico, e la seconda 
tra due donnc in altesa del-
l'autobus, la piccola borghc-
se e la proletana. II secon 
do tenia si svolge in una 
partita a tennis tra In spe 
culatore edih/.lo c 1 iiiimo 
politico, c succcsMvainonte 
in una scena tra due prole-
tan all'obtena del quar
tiere. 

Nel Gran Finale, poi, tutti 

ti i nodi vengono al petline; 
il leligioso si incontra con 
lo speculator? edilizio. e duo 
coppie a passefigio denuncia-
no i guasti che ha opcralo 
sull'uomo la vita inumana 
che sono coslretti a vivere. 

Abbiamo quindi discusso 
pu'i volte con 1 compagni le 
nostre scene, le abbiamo pro-
vato dinanzi a loro, abbiamo 
raecolto sugperimenli e m-
dicazioni. E lo abbiamo pre-
sentalo, spettacolo nato da/ 
per/ con il popolo. E il po-
polo ha reagito nel modo 
gitisto, ci ha seguito con at-
Icn/ionc, nonostantp tutte 
le possibili distrazioni lipi-
che di uno spettacolo in 
piazza, e ha poi dibattuto a 
lungo, con fervore, i tcmi 
proposti. E — questo e il 
vero successo — sono usci-
te le solu/.ioni. Nella discus
sione, che c stata anche ac-
cesa, polcmica, e iiscila la 
proposta di occupare quel 
Centro Sociale, da tempo 
abbandonato a mcta nella 
sua eostruzione, e di fame 
un centro di ritroso, tin 
pronto soccorso, un centro 
di rianinia/.ione. La propo
sta e stata liingamenle ap-
plaudila. E quindi - - spe-
riamo poi che eio avvenga 
— la palla da noi lanciata, 

e stala raccolta. 

Anche sul piano estetico, 
l'esperimcnto e stato per 
noi molto importante. Ci 
siamo sforzati di ricreare 
un lmguaggio vero, senza 
artificu e senza intellottua-
lisnn, di dare alle parole 
raccolte dal popolo solo 
quel tanto che e'e in esse di 
universale. A questo abbia
mo aggiunto, lavorando col-
lettivamente, anche alcune 
piccole invenzioni teatrali, 
quel tanto che ci potevano 
esscre permesse dall ambien-
te lisico, e cioe daH'ampiez-
•za della piazza, dal palco, 
dai microfoni, che — per 
quanto sia — deformano 
sempre. Abbiamo cercato di 
« inventare > quindi, uno sti
le, che non poteva esserc, 
per ovvii motivi tccnici, ne 
quello del teatro di strada, 
ne quello del teatro-crona-
ca. 

E in sede di prova ci sia
mo accorti che tutto quello 
che noi credevamo potesse 
arnvare difficilmente, e ar-
rivato invece con immedia-
te/za, come per esempio al
cune « invenzioni» mimiche 
della partita a tennis, e del-
la donna in attesa del tram. 
Noi siamo soddisfatti; final-
monte sentiamo di aver tro-
vato un senso alia teoria 
delle discussioni, di poter 
parlare in modo alternativo 
al tealro borghese dei pro-
blemi dell'uomo, in modo 
umano, di fare un'operazio-
ne culturale assolutamente 
transitona, che muore nel 
momenta stesso in cui nasce, 
ma in cui si nasconde il 
senso del vero teatro popo
lare. Preparare un nuovo 
pubblico che domani possa 
di nuovo apprezzare i elas-
sici, che gli parlano talvol-
ta con un linguaggio lon-
tano. 

Ma la riprova vera la 
avremo nel momenta in cui 
altri ci seguiranno, in cui 
le cose si muoveranno nei 
quartieri romani, in cui al
tri spettacoli verranno crea-
ti nei quartieri stessi, e pro
posti ai cittadini. E' un ter
reno assolutamente fertile 
per un teatro popolare e po
litico, e noi — uomini di 
spettacolo — abbiamo il do-
vere di coltivarlo. 

Paolo Modugno 

ROMA CAPITALE 
UN SECOLO DI OPPRESSIONS DI CLASSE E DI SPECULAZIONE 

HI 

Due mesi dopo la « breccia » Vassessore alle Finanze scopri che le usciie superavano le en-
trate - II«bilancio del centenario» nella seduta del Consiglio comunale - Come si e arrivati 

a tanto? - Le « provvidenze» speciali - II giallo degli evasori - La bandiera di Torlonia 

iJi^^|!^?;i#liiSm 
II bilancio di previsione che 

l'assessore Rebecchmi ha pre 
sentato al Consigho comunale 
romano nella seduta del i!U 
aprile scorso puo ben definir-

mune puo ottenere da una <ip-
liosiUi Banca, la Cassa Uepo-
siti e Prestiti, al 5,50 per cen 
to di mtercsse. Ma questo e 
possibile solo una volta die 

si il «bilancio del centena- i il bilancio preventivo del co 

Mini , mid! o maxl? E' I'lnterrogallvo del glorno per le case d'alla moda e per I'lndustrla in 
serie, che tentano con ogni accorgimento di scardlnare la llnea rldottlssima che fu ed 6 
ancora il trionfo dl Mary Quant. Sembra addlrittura che in Inghilterra le clienti dei grandl 
magazzinl abbiano dlsdcgnato I banchi carlchi dl modelll maxi ultimo grido, per rlchledere 
gli avanzl dell'anno scorso, naturalmente mini. Questa foto, rimbalzata sui giornali di divers! 
Paesi, esprlme con splrito le incertezze, I dubbl o anche i rlmplanti di quante seguono le 
« leggi » inesorablll della moda (e dell ' industria), 

no», in quanto rappresenta 
il « logico i> risultato Jella po
litica perseguita per tutto il 
secolo 

1 debiti, innan/i tutto. Han
no raggmnto qaest'anno 11 
vetta dei 1400 imliai'di: un 
sesto dl quelh complcssivi del 
Coimini d'ltalia. (11 primo de-
bito I'u acceso nel 1870, quan-
do l'allora assessore alle fi
nalize, Samuele Alain, si ac-
corse, nel mese di dicembre, 
che le uscite superavano le 
entrate d. 41).000 lire e si n-
volse per un prestito alia 
Banca Nazionale). Le entrale 
tributarie coprono alio stato 
appena un terzo delle spese 
correnti, e sono comunque ur-
mai tutte impegnate solo per 
il pagamento delle quote an-
nuali di ammortamento e di 
inlcressi sui debiti che si so 
no andati accumulando in 
questi cento anni. Per andare 
avanti e provvedere alle spe
se correnti — stipendi. sem-
zi, fitti, ecc. — e necessano 
accendere nuovi debiti; 'na. .. 
Ma tutte le entrate del Comu-
ne — come si diceva — sono 
gia impegnate a garantire il 
pagamento di quel 1400 nn-
liardi di debiti vecchi, e sia
mo quindi in un vicolo cie 
co. Ed e cosi che il comune 
di Roma ha gia avulo occa-
sione di chiudere due volte 
i battenti della propria cas
sa — in questo «anno del 
centenario » — per mancanza 
di soldi. 

Sperpero 
Perche avviene tutto questo? 

Come si e arrivati a tanto? 
Saremmo davvero degh mge 
nui se pensassimo che tutto 
ci6 e frutto soltanto — o pre-
valentemente — della disam-
ministrazione e dello sperps-
ro. e non ne individuassimo 
invece le cause principal! nel
la dimensione ipertrofica che 
hanno raggiunto i problemi 
e in una struttura dell'ordi-
namento statale e comunale 
che risale ancora per la -so-
stanza all'epoca fascista, se 
non prefascista; (si pensi so
lo che la legge comunale e 
provinciale e del 1915, paiv.ial-
mente modificata nel 1934; il 
testo umco per la finanza lo
cale risale al 14 settembre 
1931; quello sull'assunzione di-
retta dei pubblici servizi e 
del 15 ottobre 1925). Ma 5a-
rebbe altrettanto distorto non 
vedere quanto e'e di specil'ico 
in una situazione che appa-
re cosi abnorme, anche in 
quel mare rappresentato dai 
deficit finanziari degli enti io-
cali in Italia. 

E commciamo dalle cose 
minori. I deficit annuali dei 
nostri Comuni — cioe la dif-
ferenza tra le spese necessa-
rie e le entrate che si ne-
see a realizzare — vengono 
ricoperti con mutui che il co

mmie — dehberato dal Consi
gho -- sia stato anche appro-
vato dal ministero, e che, 
quindi, que! deficit sia -Halo, 
per cosi dire, ricoiiosciuto e 
ammesso Nell'attesa, il Comu 
ne -- dovendo comunque 
pro\ vedei"ii alle normali spe
se ed atlivita — non puo che 
rn'olgersi aile normali b<\n-
che. che praticano perd I'll o 
il 12 per cento di intere^e, 
anziclie i! 5.50. 

I bilanci del comune di Ro
ma — benchc preccntin -
sono sempre stati present all 
al Consigho comunale, e .h 
eonseguenza votati, verso la 
fine dell'anno (il 30 luglin del 
1970 ha costituito una ecce 
zione) Pol. il ministero la 
passarc all'incirca un altro 
anno prima di approvarli, con 
o senza modihcazioni tquel-
lo relativo al '69 non 6 anco
ra rilornato al Comune). Poi, 
c anche la Cassa Deposit! e 
Prestiti die. in osseqmo alle 
direttive del ministero del Te 
soro e del presidente .iella 
Banca d'ltalia, tarda il pu'i 
possibile a concedere i mu
tui riciuesli. F, il nsulUHo 
.soiiante di questo modo di 
far I'unzionare la maccnina 
amministrativa e racchiuso 
nolle seguenti cifre: a tutl'"g-
gi, sono 230 i miliardi che 
il Comune di Roma ha do-
vuto prendere m prestito dalle 
altre banche. anziclie dalla 
Cassa DD PP.: sono cioe 15 
mihardi die si spendono \n 
pi« aU'aiino per maggiori m-
leresm, dovuti solo a quest] 
nlardi nelle procedure previ 
ste e alia mancata oviervanza 
delle leqgi. 

Ma si tratta ancora di di-
sfimzioni imnnn. II grosso vie-
ne con le tasse. Qui, davve
ro, si puo dire che la tradi-
zionc 6 stata rispettata m p'e 
no. e il Centenario pu6 ceie-
brarsi nel segno Jella pu'i per-
fetta continuita. Scrive il De-
marco nel suo volume sulla 
fine dello Stato Pontificio, e 
riferendosi agli anm 1830-40: 
« Lo Stato nscoteva ogni an
no dai contnbuenti scudi 
9.300 000. Un terzo di questa 
somma lo ricavava dalle nn-

Una mostra 
d'arte 

per la Grecia 
libera 

i Per la Grecia libera i> 6 i) 
titolo di unn mostra d'arte or 
ganizzata dalla Sezione eulturs 
della Direzione del PSI, per rac 
coilliore fondi a favorc della 
Resisten/.a greca Qiiar.mta ar 
tisti democratic! hanno dona to 
le loro opere per soslonere la 
nobilc lotta del popolo ffroco 

I.'inaiiguvazione della mostra 
wndila delle opere d'arte. si 
s\o!gera dopodomam alio IB.30 
a Roma, alia gallena Ciak. \ia 
\ngolo RmnetLi 49. 

Affascinante ipofesi mentre rienfra Ba sonda dal satellite terrestre 

T COME L 
il recupero stamane nel Kazakhstan - Enfusiasmo nell'URSS - La missione verso ii « pianeta delle nubi» pofrebbe 

concludersi in modo spetfacolare - Un vo!o iniziato il 1 7 ajjosto -1 comment! degli scienziati - Il laboratorio lunare 

Dalla nostra redazione 
iMOSCA. ii 

Lumk 1<> hU\ ricntrando a 'ler 
ra con il SLIO canco di sas.si 
lunan faccolu dal braccio nice 
cameo L'altetTaggio e previbto 
pei domani alle 8.20 (ora di 
Mosca) nel territono del Ka 
/akhstan. lo stesso dove Lrc 
mesi fa si compi fclicemeiile 
la maratona spa/iale della 
SOJKZ 9 con a bordo i due co 
Miionauti Andnan Nicolaiev e 
Vilali Scva.stianov. 

Nella /-ona stabilila pci il 
ncntro si liovano gia olUe alle 
.s>niadre aeree predi.spo.ste pel 
r,ivw.stami'iito della sonda an 
che i tccnici e gli scien/iati clip 
hanno proi^ettato. seguito c por 
t<Uo a tprnnne U grande un 
pies-i speziale 

Alle 11.10 (ova di Mo^ca) fh 
i fth si ncongmngono c tut- ' oggt Lunik lb si U*o\a\a t'ia aila 

tlistan/a di Ui.j mila clii'omctn 
daila 'lerra e « 1c alUez/aLure 
di bordo — h.i pi ecisato la 
'I' \bi> — conUnuaiio a I un/io 
nare regolartnente e ad nuidie 
dati e mloimazioni: la pressio 
ne all inlerno della sla/ione an 
tomatica si mantiene a livelli 
normali ». 

Intanto circolano a Masca — 
in ambienU scieiHiflci quanticaU 
— notiAie inlere.iJ>aiUi circa l'al 
tia mis.Tione VJ\ ictica: -iiid'a 
della \ enus 7. la sonda spa 
/.air lanciaUi \erso Venere il 
17 a'.'o l̂o scorso Si fa notaie 
che \ cnus 1 potrebbe npeleie. 
in parte. I e=.penmento del (ji-
ink e eioe scendere su Veneie 
e samiiaie il suolo per trasmet, 
Lere poi a Terra l dat-i sulla 
sua compos:/lone 

Se oia I \nuk IU — î not a a 
\los ,i - o nn.-' i'n ne"'inipri >a 
perclie Temii 7 non potieblx* ri 

poterla una \olta giunla su 
Venere? 

E torniamo a Lunik 10 che 
(<>iHinu..i .id o^ei e al cent to 
dell'atten/ione della stampa MI 
v ictica e degli (X̂ sei vatoi i di 
tutto il rnondo' t giornah mo 
sco\ iti tendono a far n!e\arr 
in pnmo luogo l'iniportan/a del 
braccio meccanico quale me/ 
/,o di e.splora;ione 

II Tnici. a tal propasito scn\e 
che i il braccio ha Unoralo al'a 
poi-fezione ed ha e.seguito a I 
100 per cento tuth i coma uli 
trasme'-si ti ilia Terra Si c nni 
potato .stabihre die d bracco 
non ha incontrato resislen/e nel 
1'operizione di sca\o e che il 
suolo lunare, nel Mare dell'Mi 
bondan/a. ha una compalte/za 
che oscilla tra lo 0.7 P 2.a giam 
in: al cenhmelio cubo * 

Su S'r'Ui Rot n ;\ <ommpnta 
tore scienUfico si sofferma su 

dkii'i paituolaii deba sta/ one 
autot lahc.t nolando che < il co i 
lenil<>re dei sa.̂ l̂ lunan e LO 
stmt o praltc.iniente, dal a 
su>s--1 sonda che M a(>pre l̂a a 
ri Mit are a lerra e che e siai.i 
rosii ula in niodo tale 6,\ re.M 
,̂ieic a tulle le tempeiMtuie 

Li .^)nda. inlalL,. e ermeti/./.aia 
al m is-simo piopr.o per imperii 
re L ie l catii[)iotn lunari non 
subi-cano I mtluei/n dell'ana 
cald.i nel momenlo del nentro 
nell itm^fera lerreMre. nuan 
do c oc la ti'inperaUira [>1m tag 
giun *.ere pinle d. diecinula gia 
di tentigradi r 

Il giornale piosegue nle\an 
do cue colore clu .so t̂oniiono la 
neetvisiUi di \oli spa/iali con 
l.i partecipa/iO'ie dnettj del 
i'uomo non tengono con to d-MIe 
po^.bilita che si hanno con le 
sla;,ioni recant a bordo robot 
o biacci iiKvcanici. 

'Tab stanoni — nota Stella 
llo.\->a — pas.sono csserp lancia 
te con t'd//i \etIon meno po 
Lenti i)ro|)ru) tx>rche a liordo s, 
n.sparmia .sjia/.to e peso i I noi 
tve * i robot nehiedouo meno 
energia e sono capaci di ivsi 
store - a I contrano flell'uomo 
~ at bruschi cambiamenti di 
temperaluia e a lutte le dilTi 
colt a biologiche che si incon 
trano, o che si possono incon 
trate. n un \olo spa/iale t 

Altto tenia che flgura sulla 
stampa soMetica < quello delle 
piattafnrme spa?.\ ill e lunan 
stabih. 

\,A 1 .VS\S descn e una e\en 
tuale piatlafornu ? die con 
tenga sia/ioni di (Xs.sorva/io'̂ e 
S'nienli ion per rM iune pu'i (\,\ 
\icino. c sen/Â  U interferon/o 
alnio^f >riche. irh altri pi inei; 
del srtenia sol.ir If1 stelle e 
le gaisssie (...) da rossonatorlo 

so\ .etuo sulla Luna potronio 
.studiaio , i.igm cosmic:, il \on 
to solai i1 U1 corieni, e tutti i 
fenonien del campo magnet it o 
terieMie In que.-to sen>o l,i 
Luna tai a p u romodo dei sa 
telliti ailihciali * 

V," cm iro che si tendc quauh 
a ciearc una sta/ione perma 
nente e non e Oicluso che la 
parte del Lumk \(i nmasta sul 
la Luua non sia che la base 
di un laboratorio lunare Po 
tiebbe i s^ero pm che \onliera 
li \oce che circola SLIMMM e 
Cioe oho 1 L'nione »So\ lotion M 
ap[)icfrli a lauciaie nel g.io 
dei pirwsimi me>i un nuo\ o 
Lumk t i e do\ rebbe -t roi'apita 
ie» su la Luna — e proci.sa 
men'e nello stesso punto do\e 
ei.i !̂ -ro\a una parte <["\ ,\ 
boratoi t — nuo\e attte/ '.itui c 

Carlo Benedetti 

poste dirette — imposta fon-
cliana, so\'nmposta sull'esti-
mo catastalc, addizionali pet* 
SLratle Na/.ionali, ecc. - ; gli 
altri due terzi dalle imposte 
di consumo: imposta sul .sa
le, su! tabacco, sul macinato, 
monopoho del lotto, da/.io di 
consumo, dazi, in generale, 
d'iniporta/.ione, d'esporta/.ionc 
e di transito, pnvaliva delle 
polven da schioppo, tasse sui 
pesi e misure, di bollo, di re-
gislro. sugli emolument l di 
cancellena, hfruttamenlo dei 
corsi d'acqua, pesca, ecc. » 

Orbenc- il quadro 6 rima-
sto lmmulato Quella propor-
/ione 6 I'edelinente rispettata 
nel bilancio comunale per il 
li)70 nella proporaone tra im
posta ill lamiglia e imposta di 
consumo (c cio in una situa
zione di prehevo fiscale da 
parte dello Stato che per par
te sua — in contrasto nctto 
con la Costituzione — attinge 
dalle imposte uutireUe sulla 
produ/ionc, sul consumo il 71 
per cento e solo un 30% dal
le imposte dirette), 

Pyowidenze 
Qualcunn forse obietlora: 

«Ma 6 ovvio! E' la eonse
guenza delle strutture partico-
lan di questa citta, dove non 
vi sono attivila nidustnali e 
protluttivo e dove quindi non 
si formano mgenti capitali! ». 
Ma la realm e ovviamente 
ben diversa. Nella citta in cm 
il solo aumento di valore del
le aree registra ogni anno un 
«salto» di 70 miliardi, nella 
eitta alia quale vengono nor-
malmenle assognale « prouri-
denze » speciali per centinaia 
di altri miliardi da dedicare 
ad opere pubbliche. capitali 
e profitti da tassare ovviamen
te ve ne sono, e ingentissimi. 
E tutti concentrati in ben 
individuate mam. appartenen-
ti a personaggi ormai arcmo-
ti alle slesse cronache della 
capitale e del resto d'ltalia. 
Soltanto, die questi signori 
o pagano un decimo di quel
lo che ad essi spetterebbe, 
0 non pagano affalto, fissan-
do per esempio la rpsideiua 
fiscale in un coinunello della 
regione meno esposto (nel 
quale niagan lianno provve-
duto a farsi eleggere consi-
glieri comunali nelle liste del
la D C . (come vi e dato il ca-
so per uno dei pid grossi im-
prenditori romani nello scan-
dalo venuto alia luce alcuni 
anm fa) 

Le tecniche mediante le qua-
li si ottiene questo risultato 
sono quelle consuete, in Je-
termmati ambienti. Ma ve n'e 
una die merita una menzic-
ne particolare. Per la sola 
imposta di famiglia il Comu
ne si trova di fronte a 270 
mila ricorsi inevasi, presen-
tati da 60 mila contnbuenti. 
Com'e possibile questo? Un 
numero di ricorsi piu che 
quadruplo rispetto al numero 
dei conlribuenti interessati? 
Si tratta semplicemente dei 
neor.si presentali dal gruppo 
dei maggion conlribuenti titfl 
corso degh ullimi 5, 10 o ma-
gan 15 anni, e accumulatisi 
nei cassetti del Campidoglio 
perclie' il comune non li Iw 
ancora esammati. Ora, per chi 
non sapesse, in base a quan
to stabilisce la legge il con-
tribuente che opponga ricor-
so contro I'accei'tamento fat-
togli dal Comune paga prov-
visoriamente 1'imposta die e-
gli stesso ritiene equa e che 
ha pertanto indieato nel ri-
corso presentato, fino al mo-
mento m cui detw ricorso 
non sia stalo esaminato e de-
rimto dalla apposila Commis-
sione comunale. 

II risultato di questo gio-
chetto e nella cil'ra di .15 mi-
haidt, che rappresenta il com-
plesso di questi tnbuti arro-
1 ran e accumulatisi grazie al
ia compiacenle iner/.ia del Co
mune. E quanto al casi p.irh-
colari — sempre utili per da
re un nome e un cognome a 
questo vicende — ci hnntia-
mo ad uno solo di essi: il 
principe Ales'-andro Torlonia 
paga ogni anno su un impo-
mbile da lui diclnarato di li
re 3(i mihoni, an/iche su qu»l 
lo di 37.) milioiu accertato 
dal Comune. Alessandro Tor 
Ionia e Giovanni Agnelli (la 
cm posuione A conlribuliva » 
o vonuta alia luce ed e stata 
documentata propno in que
sti giorni). due noun che be
ne slanno a simboleggiare la 
Italia del centro-sinistra nel-
r.mno del cenKMiano. 

Piero Della Seta 

Lotta all'inquinamenio 

La ncifura 

si difende 
cominciando 

dalla 
fabbrlca 

Una tavola rolonda a 

Roma - Gli interventi di 

Giovanni Berl inguor, 

Francesco Forte, Valerio 

Giacomini, Giorgio Tecce 

Quail porlooll mlnacclano le 
modorne socletii industrial! 
o le altre aree abitnle a cau
sa dell inqulnumcnto? Sono e-
sagerate le prevision! di cm-
ti scienziati? Qual e la sdufl-
zione in Italia o !n cne modo 
6 possibile combattero il fe-
nonieno? Su questi temi c su 
altri — costo econoinico, po
litico e sociale do'.l'inqu'nn-
mento, rosponsabilltii, legisla-
zione — lianno disrusso alia 
Casa della cultura di Roinn 
i protessoii Giovanni Berlin-
guer, docento dl medicine 
sociale, l'econoiDisla Krance-
sco Forte, Valerio Giacomini, 
diroltore dell'istitu'.o di bola-
niea dell'univ'ersiia di TComn, 
il biologo Giorgio Terce 

Se I'ecologia. la «-'fiiJn/i! cl'e 
studia i rapporti tra l'ambiM' 
te e I'uomo, hu seopeno u:,a 
nuova visione del niondo, in-
dividuando l'equilibrio com-
plesso ebe regola la v.la drl-
la nalura c degli cssevi vi-
venli die la pop'ilano, 1'oomo 
compreso, equilibrio che non 
puo essore rotto se non a co. 
slo di conseenenze p.ravissime 
per tutto i'linlverso (di qui 
il concetto della ^lobahla del-
l'inquinamento), la polniea ha 
scoperto che quesla capnc1!?) 
dl conlrollo dell'uomo sullo 
ambiente so non si sviluppa 
in senso positivo e in modo 
rnpido le consegiienze paven-
late e iroppo lecceriDenle da 
taluni respinle come anocaiii-
tiche possono invece avvPrnr-
si. I segni premonilori di grn-
vi poricoli gia ci '-ono. 

II caso della «Torre Cn-
nyon » e quello del DDT iro-
vato anche ne] latte materno 
sono alcuni dei piii evident i 
ricordali da Giacomini. Vi so
no forme di inquinamon'o me. 
no appariscenti e forse piii 
msidiose che minncclnno la 
vita animale, vegetale e quin 
di umana. Ma per ouanlo i". 
gnarda 1'Ilalia vi e da notare 
che pli inlelleltual! 'a rnllu 
ra ufficiale in genere, si so
no accorti solo ora del feno. 
meno. in quanlo rinquinamen-
to dalla fabbrica si (• nioiet-
tato all'esterno conlagiando la 
Vila di tutti. ma sono r i m . 
sti sordi -— ha osservato Her-
hnener — alle lolte ooera'c 
die da anni hanno posio sul 
piano sindacale e nnlifico -1 
proble.ma degli ambienli di 
lavoro e del conlrollo demo 
cralico sulla nroduzione. 

Certo l'inquinamento, m 
quanto prodotto 'lella socle-
ta industriale e consumisllca 
pone grossi problemi di mdi-
rizzo pcononiico e sociale se 
si vuole oombatterlo II prof. 
Forle ha insislito r.u'le dif 
ficolta di governare l'inquina
mento prodolto dal consvinn 
e dalle fontl dl energia ed 
ha soltolinenlo la complessi-
ta del probleiDa per quanlo 
nguarda una regolamentazio-
ne delle attivila indusinah 
Lo Stato — ha detto — pub 
intervenire e sareooe uiliunu 
utile che le leggi esisienli 
venissero apphcate. 

Secondo l dan fornil; dal 
prof. Forte la legge anlismog 
iclativa al nscalaaniento oo 
niestico e stata sinoia appli-
cala solo per ,1 30' <. ?pe?so 
le resistenze non sono giusn-
ficate sul piano economico 
perche non sempre il disni 
quinamenlo ha nn coslo hel-
to, ma ci si oppone per man 
canza di coscienza sociale. po
litica e cullurale. 

Ma chi deve dare I'estir 
pio? I governanti — 1» re-
plicato Liiovanni iiiirhni.'Uci 
— hanno varato nel lilflii que
sta legge ma ancora ug|>,, 
per non disturbare le giandi 
induslne, non hanno dalo al
ia legge il regolame.mo che 
nguarda la motoriz^azione e 
l'lnduslrin ed 6 quindi mo 
perante in questi duo setlori. 
La Fiat glii orn produce per 
gli USA o per din pr.esi aulo 
fornite di depuratori, m» «i 
oppone alia legge iinusnicig in 
Italia. Si deve percio olieneie 
che certo lecnicbe dismqui-
nanti siaiio applicato subilc 
e se non ci sono bisogna m. 
ventarle, ma II pioblema cen-
trale — ha affermato Be: hu-
guer — e di far subordinare 
1' mleresse dell ' impress a 
quello della (Mlleluvila r- non 
viceversa. 

Problcnia queslo die, in le. 
ma di lotia airinqumanienUi, 
impone srelle pieciso e lull-
ginnranli - ha osseivaio Tec 
ce —- anche in pnesi a regime 
sociale o politico diverso da 
quello capitalistic^, da auelli 
ex colonial! in fiso ri, MI. 
luppo a ouelli socinhs'i dove 
1'industriailzzazione e moho 
avanzata e dove si si'mno svi-
luppando rerli consumi prima 
limitali come '.'automobile. 
Qui da noi un ruolo impnr. 
Innte deve esserc svniio d.igli 
enti local;. Regioni compreso. 
Soltanto daU'incontro p da). 
i'azione umtaria dei Uivoratoii 
delle fiibbricho. dech enti lo
cal! e delle popolazionl — qne 
slo ha sollolniealo il riibatli-
to die o seguito alle rrla? o. 
ni ~ sar;\ possibile rcali/Viire 
una proRraiDiiin.'ione riemo. 
cralica capace Midi" dl nil-
liz/are il lorntorio nel r"'pet-
!o dei valorl iim.inl e dl di 
fendere il pati'lmonio nati'ra-
le e eultuiale di nil o r :c 
co il nosl ro pnese. 

Concetto Testai 
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