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Protesta 
a Londra 
contro 
la legge 
anti-
sindacale 
LONDRA — Migliaia di persone han-
no partecipato ieri, sulla Trafalgar 
Square, nel cuore di Londra, ad una 
imponente manifestazione di prote
sta contro la legge anti-sindacale mes-
sa in cantiere dal governo conserva-
tore di Heath. Ha parlato ai manife-
stanti, di cui la telefoto ANSA mostra 
una panoramica, i| segretario gene-
rale del « Trade Union Congress », 
Victor Feather. 
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Iniziativa di un collettivo insegnanti-studenti in una scuola di Milano 

Ore 16: lezione 
di antifascismo 

Relazioni di due gruppi di studio: uno sulle origin! del fascismo, Valtro sugli atti eversivi 
odierni - Anche gli insegnanti scoprono di avere da imparare - Ricerca nella stampa nazionale 

MILANO, 21 febbraio 

Ore 16: lezione di antifasci
smo; ma a tenerla non e un 
insegnante, sono due student!, 
uno del terzo e l'altro del 
quinto anno dell'istituto tec-
nico milanese «Galileo Gali
lei ». I professor! ci sono, pe-
raltro, ma siedono accanto ai 
loro allievi. Sono almeno una 
diecina, mentre i giovani so
no una quarantina. Un giova-
ne insegnante di italiano e di 
storia, il prof. Italo Viola, 
svolge, con molto tatto e as-
soluta discrezione, la funzio-
ne, diciamo cosl. del mode-
ratore. 

II primo a parlare e lo stu-
dente del terzo anno, Peviani, 

I grossi limiti di un disegno di legge 

DETERSIVIBIODEGRADABILI: 
LA «SCHIUMA NEGLI OCCHI» 
Un provvedimento che giunge in ritardo - Gli impianti di depurazione mancano e i fiumi sono avvelenati - La 
«conversione» della Montedison e della SIR - II «bianco veleno» del colonialismo per i Paesi in via di sviluppo 

MILANO, febbraio 
Misura efficace o solo schiu-

ma negli occhi la nuova leg
ge sui detersivi? Com'e noto 
la commissione Igiene e Sa-
nita della Camera ha recen-
temente approvato una legge 
one vieta la vendita di de
tersivi che non siano biode-
gradabili almeno nella misu
ra dell'80 per cento. II prov
vedimento e ora all'esame del 
Senato. Quando sara definitl-
vamente approvato, bisognera 
aspettare il regolamento di e-
secuzione che dovra essere e-
manato entro sei mesi dalla 
pubblicazione della legge sulla 
«Gazzetta Ufficiale» (su que-
sta scadenza c'e da essere 
molto scettici, vista l'espe-
rienza dei due regolamenti 
dell'«antismog», quello per gli 
scarichi industriali e quello 
per gli scarichi delle auto: 
a quasi cinque anni dall'appro-
vazione della legge il primo 
non c'e ancora; le norme per 
il controllo delle auto sono 
state approvate solo venerdi 
scorso dal Senato). 

Nel frattempo, con lodevo-
le impegno, molti sindaci nan-
no emesso ordinanze con le 
quali vietano la vendita dei 
detersivi non biodegradabili 
nel territorio del loro comu-
ne. Siamo dunque ad una svol-
ta nella lotta all'inquinamen-

Marce per 
la pace 

nelle citta 
giapponesi 

TOKIO, 21 febbraio 
Sono iniziate oggi in Giap-

pone le marce della pace or-
ganizzate dal Consiglio giap-
ponese per la proibizione 
delle armi atomiche e nu-
cleari. nel quadro della pre-
parazione delle manifestazio-
ni per il 17" anniversario del 
« giomo di Bikini» cioe del 
giorno in cui perirono tra-
gicamente i pescatori giappo
nesi sul cui peschereccio il 
primo marzo 1954 cadde la 
polvere radioattiva dopo la 
esplosione della bomba alio 
idrogeno americana nell*a-
tollo di Bikini. Nel Giappo-
ne questa data \iene cele-
brata come la giornata na
zionale della lotta per la pa
ce. 

II giornale Akahata scrive 
che quest'anno le ceiebra-
zioni del « giorno di Bikini» 
avvengono in un momen'o in 
cui Washington estende In 
propria guerra di aggressio-
ne sul territorio indocinese, 
mentre il Giappone v:e-
ne sempre piu coinvolto nel
le azioni aggressive de?li 
USA in Indocina in base al 
comunicato congiunto nip-
po-amencano del 1969. 

Le marce della pace so
no iniziate oggi in tre citta: 
Tokio, Yokosuka e Yokota 
ed esse si concluderanno 
nella citta di Yaidzu. patria 
del radiotelegrafista del mo-
topeschereccio « Pukuriu-Ma-
ru n. 5» Yakiti Kubojama, 
morto in conseguenza della 
radioattivita. Nel «giorno di 
Bikini» il primo marzo in 
questa citta si terra una 
grande manifestazione orga-
ni?zata dai partigianl della 
pace giapponesi. 

to delle acque o si tratta in-
vece di un provvedimento che 
giunge molto in ritardo ed 
ha una portata molto mode-
sta? Per rispondere a questa 
domanda bisogna prendere in 
esame parecchi fattori. Co-
minciamo col tentare di de-
finire, con l'aiuto del prof. 
Virginio Bettini dell'istituto 
di geografia umana dell'Uni-
versita statale di Milano e bat-

ghe e piante acquatiche il cui 
sviluppo sottrae ossigeno e 
porta ad uno scadimento del
le acque. 

CORSI D'ACQUA — « In Oc-
cidente » dice Bettini « non si 
conosce un dato fondamentale 
del processo di biodegradazio-
ne naturale: e cioe la sua du-
rata in ore, giorni, settimane. 
In Unione Sovietica hanno 
stabilito, nel corso di prove 
di laboratorio, simulando con-

tagliero ecologo, il concetto \ J"*? 1 1 j " biodegradabilita na-
di biodegradabilita, in termi- > t u r a I e <m tlume n o n ^ ^ 
ni che non siano troppo diffl-
cili. « La biodegradabilita e la 
misura di come un composto 
viene attaccato dai microrga-
nismi che si nutrono di altre 
sostanze di rifluto e trasfor-
mato, attraverso processi bio-
chimici in sostanze piu sem-
plici e non piu nocive, fino 
ad arrivare alia conversione 
finale in anidride carbonica e 
acqua». La biodegradazione 
di un prodotto awiene in due J 
modi: o naturalmente, nei j 
corsi d'acqua, o attraverso j 
imDianti di depurazione. Nel 
caso specifico dei detersivi si 
tratta di sapere in che misu- ; 
ra la schiuma che esce dalle » 
nostre lavatrici o dalle Indu
strie pub ridiventare anidride 
carbonica e acqua sia attra
verso i fiumi che tramite gli 
impianti di depurazione. Per 
stabilire questa misura occor-
re tener conto di alcuni ele-
menti: la composizione del 
prodotto; la possibility che 
hanno i corsi d'acqua (e cioe 
i microrganismi che vivono in 
essi) di compiere questa ope-
razione; l'esistenza o meno di 
impianti di depurazione; i con-
trolli. 

IL PRODOTTO - II detersi- j 
vo nasce, come prodotto com- j 
merciale su larga scala, nel j 
1954 in un mare di schiuma > 
come Venere, molto meno leg-
giadro ma molto piu redditi-
zio. II suo ingresso nel mer-
cato segna una diminuzione 
della fatica delle casalinghe 
ma un rapido e tragico peg-
gioramento della situazione 
dei corsi d'acqua, che vengo-
no inquinati, ricoperti di bian-
ca schiuma che awelena. I 
detersivi della prima genera-
zione sono contraddistinti dal
la sigla ABS, simbolo univer
sale deH'alchilbenzensolfolona-
to a catena ramificata. Que-
sto tipo di detergente ha una 
biodegradabilita ridottissima 
(il 20-30 per cento in impian
ti funzionanti). «In Italia* 
dice Bettini « dal 1934 e sino 
a poco tempo fa sono sempre 
stati usati detersivi di que-
sto tipo mentre altre nazio-
ni, come la Francia e la Ger-
mania Occidentale, ne proibi-
vano la vendita sui mercati 
intemi, sostituendoli con de
tersivi biodegradabili, ma, se-
guendo le antiche e ignobili 
tradizioni del colonialismo, 
continuavano a esportarli nei 
Paesi in via di sviluppo ai 
quali, in cambio di materie 
prime, rifilavano montagne di 
bianco veleno. Ora — pro-
segue Bettini — siamo ai de
tersivi della seconda genera-
zione, i LAS (alchilbenzensolo-
fonati a catena hneare) che 
possono ntenersi biodegrada
bili nella misura di quell*80 
per cento previsto dalla nuo
va legge. Questa biodegrada
zione, pert, e ottenibile solo 
con efficaci impianti di depu
razione ». 

Bisogna inoltre tener con
to di un fatto, e cioe che il 
prodotto base (il detergente 
vero e proprio) rappresenta 
non piii del 30 per cento del 
detersivo; c'e poi un 50 per 
cento circa di polifosfati e 
un 20 per cento di altre so
stanze (perborati, ecc). Quan
do si parla di biodegradabili
ta di un detersivo bisogna a-
ver present! anche gli effetti 
dei polifosfati i quali, avendo 
un alto potere nutrltlvo, fa-
voriscono la crescita di al-

nato) che ad una concentra-
zione di una parte per milio-
ne di LAS (e cioe di detersi
vo biodegradabile), la degra-
dazione si aveva in 73 giomi. 
In un impianto di depurazio
ne efficiente, il tempo neces-
sario scende a sette giorni. In 
Italia, nei pochi impianti di 
depurazione funzionanti, il 
tempo di permanenza del pro
dotto nell'impianto non supe-
ra le cinque-sei ore». 

A parte il fatto che non si 
sa niente nemmeno su un al-

tro elemento importante, e 
cioe gli effetti del prodotto 
nelle fasi intermedie del pro
cesso di degradazione, biso
gna chiedersi quanti sono i 
corsi d'acqua in Italia che 
non siano inquinati, in grado 
di compiere il pur lento pro
cesso di biodegradazione na
turale. In Lombardia s'e sal-
vato solo il Villoresi, le cui 
acque sono adibite a scopi 
agricoli. Basta dare un'occhia-
ta al Lambro, all'Olona e a 
tutti gli altri fiumi e torren-
ti per capire subito, a prima 
vista, che essi non sono in 
grado di biodegradare piu 
niente: sono stati uccisi dai 
veleni. 

GLI IMPIANTI DI DEPU
RAZIONE — «In Italian di
ce Bettini «tra quelli per gli 
scarichi civili e quelli per gli 
scarichi industriali sono poco 
piu di una quarantina. Quelli 
ohe funzionano in maniera ef-
ficace non sono piu di dieci. 
Bastano queste due cifre a 
dare un'idea chiara dell'asso-

luta impossibility di biodegra
dare i detersivi attraverso 
questi pochissimi impianti». 

I CONTROLLI — Secondo 
alcuni esperti, piii ottimist! 
sull'efficacia della legge, essa 
potra condurre a qualche ri-
sultato positivo solo se il re
golamento di esecuzione pre* 
vedera accertamenti rigorosi. 
Secondo questi esperti l'accer-
tamento attraverso i normali 
«tests » biologici e insufficien-
te. Semplificando, si pub di
re che s'incontrano le stesse 
grosse difficolta che si trova-
no neU'individuare la presen-
za di sostanze proibite nel vi
no e nell'olio: c'e un proces
so sempre piu abile e raffi-
nato di « mascheramento » di 
queste sostanze. Questi esper
ti sostengono che per essere 
sicuri che un detersivo e bio
degradabile nella misura pre-
vista dalla legge bisogna im-
porre ai produttori — come 
si fa con i medicinali e gli 
additivi delle sostanze alimen-
tari — l'obbligo di dichiarare 

, la formula. « Bisogna » mi ha 
detto uno di essi ache il re
golamento che sara varato 
consenta il prelievo nell'indu-
stria confezionatrice del pro
dotto base che essa usa af-
finche sia possibile stabilire, 
mediante analisi chimica, la 
composizione del prodotto 
stesso». A questa misura i 
produttori si sono gia decisa-
mente opposti. Anche gli e-
sperti piu ottimist! sui risul-
tati che potra conseguire la 
legge, convengono perb che es
sa potra essere valida solo se 
sara realizzata una vasta re-
te di impianti di depurazione. 

Per Bettini il problema del-
l'accertamento («tests» o 
analisi chimica) ha poca im-
portanza. II nocciolo del pro
blema sta nel quadro in cui 
la legge si inserisce. 

Innanzi tutto la vastitk del 
mercato mondiale e italiano 
del detersivo. Nel 1969, nel 
mondo si sono consumati 5 
mila 881 milioni di tonnellate 
di detersivi di tutti i tipi, pro-
dotti per la maggior parte nel 
Nord America (44 per cento) 
e nell*Europa Occidentale (34 
per cento). Nello stesso an
no ciascuno di noi, in Occi-
dente, ha consumato in media 
oltre nove chili a testa di de
tersivo. E* facile intuire la 
danza di migliaia di miliardi 
che sta dietro queste cifre da 
capogiro. 

In Italia le Industrie che 
producono il prodotto base 
che poi viene fomito ai sa-
ponieri per confezionare i de
tersivi sono due, la Montedi
son e la SIR (Societa italiana 
resine). Poiche in tutti gli al
tri Paesi del MEC i detersivi 
non biodegradabili sono stati 
proibiti (in America, nella con-
tea di Suffolk, Stato di New 
York, hanno addirittura vie-
tato i detersivi di qualsiasi 
tipo), ecco che le due indu-
strie italiane si sono conver- j 
tite alia biodegradabilita (la | 
SIR esporta 60 mila tonnella- j 
te delle 100 mila che produce ! 
annualmente, mentre la Mon- j 
tedison ha una produzione an- j 
nua di circa 35 mila tonnel- ; 
late). ; 

La proibizione dei detersivi ; 
biodegradabili, in conclusione, 
sara effettivamente un serio 
passo avanti nella lotta con
tro gli inquinamenti senza che, 
nello stesso tempo, si realiz-
zi un'efficace rete di impian
ti di depurazione? La risposta 
di Bettini e un secco «no». 
La stessa risposta. del resto, 
l'avevano gia anticipata gli in
dustriali che producono i de
tersivi in un documento del 
maggio del 1967. In quella no-
ta, dopo alcune affermazioni 
involontariamente umoristiche 
sul « presunto concorso » dei 
detersivi airinquinamento del
le acque nel nostro Paese, si 
dice: «A chi invoca una im-
mediata sostituzione di talu-
ne sostanze detergenti con al
tre giudicate biodegradabili, si 
e voluto ricordare che: a) 
non esistono ragioni tecniche 
che giustifichino al momento 
attuale, tale cambiamento; b) 
la condizione affinche tale so
stituzione dia risultati pratici 
e l'esistenza di una nutrita 
rete di impianti biologici di 
trattamento delle acque di 
scarico*. 

A distanza di quattro anni 
i corsi d'acqua sono ancora 
piii avvelenati e di rete di im
pianti di depurazione, come 
abbiamo visto, neanche a par-
lame. m Senza una legge orga* 
nica per combattere 1'inqui-
namento idrico. una legge che 
stabilisca i finanziamenti a 
favore degli enti pubblici e 
dica chi deve pagare per gli 
inquinamenti; senza questo* 
conclude Bettini ce'e il ri-
schio che la legge sui deter
sivi sia solo schiuma ne^li 
occhi e profitto per l'indu-
stria petrolchimlca ». 

Ennio EUna 

il quale, su incarico del grup-
po di studio, riferisce sulle 
origin! e sullo sviluppo del fa
scismo in Italia. Dopo di lui, 
lo studente del quinto anno, 
Rebuzzini, riferisce sul lavo-
ro di ricerca svolto dal secon
do gruppo di studio. Si tratta 
in questo caso, di una attenta 
e precisa ricostruzione degli 
attentat! compiuti dalla cana-
glia fascista a Reggio Cala
bria. L'aggancio fra la ricer
ca storica e la scottante at
tualita evidenzia subito lo 
scopo principale di questa in-
teressante iniziativa: conosce-
re per vigilare. 

La proposta di costituire un 
collettivo fra insegnanti e stu-
denti per questo tipo di ri
cerca e nata, del resto, a cal-
do, il giorno dello sciopero 
antifasLista contro l'attentato 
dinamitardo di Catanzaro. La 
proposta, lanciata da alcuni 
insegnanti, venne annunciata 
il nove febbraio all'Assem-
blea generale degli studenti 
e fu accolta con favore. Costi-
tuito, il collettivo, esso si di-
vise in due gruppi: uno per la 
ricerca ideologica e le origi-
ni del fascismo; l'altro per la 
ricerca di una documentazione 
sugli atti eversivi dei fascisti 
in Italia, oggi. Questo secon
do gruppo acquista giornal-
mente otto quotidiani (Cor-
riere, Giorno, Unita, Avanti, 
Avvenirc Stampa, Mcssaggero, 
Tempo), li legge con attenzio-
ne (e gia questo ci sembra un 
fatto meritevole, degno di es
sere segnalato a tutti coloro 
che operano nella scuola), ne 
estrae la documentazione sul 
teppismo fascista, segnala, fa-
cendo riferimento alia fonte, 
i fatti piu salienti sul qua
dro murale. 

Obiettivo di questo gruppo 
e quello di mettere in piedi 
un vero e proprio archivio, 
da mettere a disposizione di 
tutti. E gia il lavoro e inizia-
to, servendosi di un'aula che 
il preside ha concesso per 
questo scopo. Frutto di que
sti primi giorni di ricerca e 
stata l'assemblea pomeridiana 
alia quale siamo stati invita-
ti, nel corso della quale sono 
state svolte le due relazioni, 
seguite da un vivace e appas-
sionante dibattito. 

Opportunamente, il ragazzo 
che ha riferito sul primo pun-
to, dopo aver svolto una cor-
retta analisi sul sorgere del 
fascismo in Italia, sofferman-
dosi sulle strutture sociali di 
allora, sulle debolezze politi-
che dei partiti operai, sui fi
nanziamenti del grande capi-
tale, sulle differenze fra il 
Nord e il Sud, sugli aspetti 
piii significativi dell'ascesa fa
scista, ha rilevato la novita 
di un tale lavoro. Per la pri
ma volta — egli ha detto — 
e stata compiuta una ricerca 
di gruppo. Per svolgerla sia
mo stati in biblioteca a spul-
ciare libri e giornali. 

Abbiamo cosi appreso mol-
te notizie che prima ignora-
vamo. Notizie, aggiungiamo 
noi, che la scuola si era ben 
guardata dal far loro conosce-
re. Ma molte di tali notizie 
non erano ignote soltanto agli 
studenti. Con ammirevole mo-
destia, dopo la relazione sui 
fatti di Reggio Calabria, un 
giovane insegnante, nel pro-

porre di ciclostilare la rela
zione per darle una piii am-
pia diffusione neiristituto, ha 
sinceramente precisato che 
molte delle cose riferite dal 
suo allievo lui le ascoltava 
per la prima volta. 

Dal dibattito, al quale han
no preso parte anche diversi 
insegnanti (ricordiamo, fra 
gli altri, Italo Viola, Roberto 
Parenti, Maria Bertinelli, Cle-
lia Abate, Mario Fanoli), as-
sieme alia precisazione su al
cuni aspetti e alia richiesta 
di approfondimento su altri, 
e scaturita da tutti la doman
da di riconvocare al piu pre
sto l'assemblea. 

L'iniziativa, nata in tin mo
mento in cui il neo-fascismo 
tenta di rialzare la testa nel 
nostro paese, e indubbiamen-
te interessante. Sorta da una 
forte tensione antifascista, la 
ricerca non intende, ovviamen-
te, essere neutrale. Intanto, al
ia base della proposta, vi e 
stato il netto rifiuto della te-
si, cara ai moderati, degli op
posti es'tremismi. II pericolo 
alle istituziom democrat iche 
del nostro Paese viene solo e 
unicamente dal fascismo, mes-
so al bando dalla Costituzio-
ne nata dalla Resistenza. An
che il modo di procedere in
tende sottolineare questo a-
spetto: si vuole conoscere. in 
tutti i suoi aspetti, la natura 
di classe del fascismo per me-
glio capire i pericoli che gli 
attentati di oggi possono far 
correre al nostro Paese. 

Ma nell'analisi e nel dibat
tito, come era giusto, non 
sono mancati i riferimenti 
alia situazione internazionale 
ai regimi fascisti in Grecia e 
in Spagna e, soprattutto, al
le arrogant! intromissioni del-
l'imperialismo americano nel

la vita interna del nostro 
Paese. Non sono mancati, na
turalmente, specie nella pri
ma relazione, element! di ec-
cessiva semplificazione, «sal-
t i» storici dovuti, forse, al 
carattere di sintesi che si In-
tendeva dare alia relazione. 
Ma sono aspetti, questi, che 
non ci sono pars! rilevanti e 
che, del resto, verranno cor-
rettl nello svolgersi della ri
cerca. Rilevante, anche da un 
punto di vista pedagogico ol-
treche politico, e invece l'ini
ziativa degli insegnanti e de
gli studenti del « Galileo ». E' 
la prima volta che ,in condi-
zioni di parita, in ore extra-
scolastiche, professori e stu
denti si riuniscono assieme, 
dibattono assieme, si scon-
trano anche, su question! d! 
grande importanza. 

E' la prima volta che inse
gnanti (nella prima assemblea 
ancora pochi, ma si spera che 
in seguito altri si aggiunge-
ranno) sono scesi dalla catte-
dra per misurare e confron-
tare civilmente le loro opi-
moni con quelle dei propri 
allievi, contribuendo a intro-
durre un discorso nuovo nel
la scuola. 

E* possibile che alcuni inse
gnanti, dall'alto della loro pi-
grizia intellettuale, giudichino 
sprezzantemente 1' iniziativa. 
Ma questo non scoraggera di 
certo i promotori di questa 
meritevole ricerca. i cui ca-
ratter! di attualita sono stati 
sottolineati da tutti coloro 
che sono intervenuti nel di
battito. E ' augurabile, anzi, 
che l'iniziativa del collettivo 
studenti-insegnanti del Galileo 
abbia un seguito anche in al
tre scuole del nostro Paese. 

Ibio Paolucci 
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