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// bilancio delta Pubblico Istruiione per il 7974 

LCTsPRECO 
DELLA SCUOLA 

Le elite di un'« azienda » che viene amministrata con una ridu-
zione delle spese correnti cut non corrisponde un aumento degli 
investimenti produttivi - Trascurato ogni impegno di riforma 

1 BILANCI si presentano in 
luglio, percio quello per il 
1074 e stato elaborate) duran

te il centro-destra, sotto Seal-
faro per la parte che rlguar-
da la Pubbllca Istru/ione, ma 
hi cosa non ha preoccupato 
liran che il nuovo ministro ne* 
l ptirt:ti della magg-onm/a 

E' il bilanc.o di una gtuudc 
it/ienda, con centinuia di ml-
{{hiiia di dipcrdentt a. quali. 
m oma^gin alia pjl'tk-a di nil-
siorita mstuuratti dal mlni'.tro 
dal Tesoro, si decide che non 
.sia ttoppo necossr.no I'tigg or-
namento, percio s: tol<;ono !i 
miliardi su 12.5 dal ct.pitolo 
che rl5m.11 da la forma/ one, lo 
iisg uinamento <> il perfez.onu 
mento te 5U tinhorn su 100 si 
tolgono il capitolo sull'agg.or 
namento degli inse^nanti di 
scuola jopolare). E qu?sto 
personale. specie se insegna 
nella scuola mpdia. nel lun-
go travaglio che lo porta, di 
graditatoria in graduatoria, 
dall'incarico al posto di ruo-
lo, trascorre drammattche 
giornate negli ufflci del prov-
veditorati agll Studi, o va a 
Roma alia sede centrale del 
minlstero m cerca di notizie 
i>ulle sue sorti future, e qui 
e la sperimenta sulla propria 
pelle il modo in cui lavora 
l'amministrazione della Pub-
blica Istruzione: una macchina 
che «funzlona » secondo un 
criterio -he potremmo deflnire 
di caos organizzato. 

II nuovo ministro Malfattl 
ha dichiarato, come i suol pre
decessor!, che premessa e con-
d.zione di ogni riforma scola
stica e hi riforma del minl
stero. Da qualche parte ci de-
ve essere una commissione che 
studia la riforma. Un paio di 
anni fa il Comitato tecnico 
por la arogrammaziona, nallo 
1'roposle per it nuovo piano 
della svitolu deser sse il mint-
.stero clicendo fra l'altro: « la 
formula organ'zzativa tradizio-
na'.e (gerarchico lineate), nella 
sua Kchamaticita. e tidoguata 
a una / sione prevalentemen-
lo emp rtco - consuctudinana 
(pras-.ii, propria di sttuazioni 
a s-j.irsa dmamica e a r.dotta 
mobihta di fun/:on: e di og-
gettt dslie precisnzlom » 

Che 11 documonto criticasse 
il m!msiCi'o M capiva. anche 
sc i suo: runz onari, come si 
vede dal modo tn cui scrivo-
no, hanno uno sp.ccato senso 
daU'oscmita linguistica. Ma 
non e 'iftatto vero ch2 quc-
sta macchina lavort passabil-
mente almano sul terreno am-
ministrativo, come sanno fra 
gll altri quel maestri, profes-
sori, bidelli ai quali capita, 

auando cessano dal servizio, 
i aspettare la hquidazione an

che per sel o sette anni. C'e 
da augurarsi che la commis
sione concluda presto i suoi 
lavori e il min'stro riformi la 
sua azienda. E c'e da essere 
pessimist!. 

L'ordinaria amministrazione 
Q u e s t o ministero l'anno 

prosstmo dovrebbe costare 
quasi 3.75B miliardi J dovreb
be, perche centmaia dt questi 
miliardi — furono 8fi5 nel 
1972 — non saranno spesi e di-
venteranno residui passlvt); il 
17.8".. del bilancio dello Sta
to. Ma il 90°i> di queste spe
se rtguardano salari e stipen-
di e il resto provvedimenti di 
ordinaria amministrazione. 

St spenderanno infatti, se si 
spenderanno. B13 miliardi piit 
che nel 1B73, ma 47(5 serviran-
no a coprire le spese e per la 
indennita decisa nella prima-
vera scorsa con la legge sullo 
stato giuridico e quasi tutto 
il resto sarii speso, come si 
diceva, per retrtbuzioni. Per 
la scuola «materna» per p-
sempio, lo stanziamento e au-
mentato di (5.122 miliardi ma 
per il suo personale si spen
deranno in piit 9,2ft miliardi. 
Per la scuola elementare gli 
aumenti sono rispettivamente 
dt 88,65 miliardi per le spese 
generali e 90,3 per il perso
nale; nella media 97,15 e 98,78; 
nella secondaria superiorc 71 
e 70,6 miliardi. 

Vediamo come ha lavorato 
la forbice di Malagodi e di La 
Malfa. Alia ricerca scientifica, 
nel bilancio del CNR, sono 
stati tolti 25 miliardi su 75 
ma, dicono gll umor sti del-
la P.I., per la ricerca servo-
no in parte i 30 milioni che lo 
Stato /ersa all'istituto Don 
Sturzo, .*li stipendi dsi profes
sor! universitarl e i 1800 mi
lioni stanziati per indennita di 
lavoro nocivo e rischioso, di 
profilnssi e servizio notturno, 
indennita di rischio per tec-
nici di radiologia medica. 

Se l'aggiornamento serve po-
co, ancor imno servono gli 
studi e le ricerche, e si tol-
gono 2,1 miliardi su 3.5 dal re-
lativo capitolo. 

Si passa da 8,4 a 5.5 miliar
di nel capitolo che concerne le 
scuole spaciali e le classi dif-
ferenziali non, naturalmente, 
perche si sia deciso di cam-
biare rotta dirigendosi verso 
il superamento di queste strut-
ture e verso l'abolizione di 
un'attivita descrltta con un 
termine che suona sinistra: 
il « razionale reperimento » de
gli alunni. 

Le spese inutili 
Per !e leste degli alberi, con-

ferenze, corsi magistral!, mo
st re. congress! didattici lo 
Stato soendera meno: 20 mi-
l:oni anziche 45. Ma si ag-
giungono quasi 200 milioni (da 
9118 a 0318) ai contributi per 
le scuole element ari parifica-
te e restano invariatl gli stan-
ziamenti per sussidi, premi, 
assegni a istituzioni varie che 
fanno i congress! didattici e 
le feste degli alberi. 

E gli Cnti (o almeno le spe
se) inutili? Nel suo piccolo li 
possiede anche la P.I., che ol-
tre che tii congressi didattici e 
di most re si occupa di propa
ganda igienica (nella scuola 
materna privata alia quale au-
menta lo stanziamento da 
17.379.5 a 18.879,5 milioni). Ai 
senator! comunisti che cr:ti-
cavano l'aumento degli stan-
ziamenti alia scuola privata. 
mentre tutto resta come pri
ma nella statale, il ministro 

ha rsposto con logica ferrea 
ch2 dava il denaro pubblico 
alia scuola privata perche 
quella statale non si sviluppa-
va abbastanza (!). Si assegna-
no quasi 13 milioni da spende-
re in medaglie e diplomi di 
benemerenza, e 210 milioni al
ia piii nociva fra tutte le isti
tuzioni scoiastiche: la scuola 
magistrate dipendente da Enti 
morali che prepara, si fa per 
dire, maestre di scuola mater
na e le manda, se trovano la
voro. alio sbaraglio. 

II bilancio della P.I. non con-
tiene voci paragonabili a quel
le famose che si trovano in 
altri bilanci: non assiste le fa-
miglie delle vittime della pri
ma guerra di indlpendenza o 
gli orfani del garibaldini. Ma 
piu modestamente fa lo stes-
so la sua parte. Assiste. per 
esempio. i reduci: risulta dal 
bilancio della P.I. che a ven-
tinove anni dalla fine della 
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Tuc ron e un coma^e cracker 
e 'i saponto sptiot.no 

di titte le ore 
Anche in conferee 

da 100 lire, 

guerra, nel 1974, vi sono anco-
ra studenti univorsitari redu
ci. II bilancio stanzia 4 mi
lioni per borse e assegni di 
studio a loro favore, ma e si-
curamente una specie in via 
di estinzione: nel 1972 su que
sto capitolo furono spese sol-
tanto 2.636.700 lire. 

Invece su un altro capitolo 
nel 1972 furono spese 80 lire, 
impresa tttanica, piit difficile, 
come tutti possono immagina-
re, che vpsndere HO mil'oni n 
80 miliardi per un ente ele-
funtiaco come un nilnistoro. 
C'e infatti uno stanziamento di 
40.000 lire per sussidi all'isti
tuto Kirner che assiste i pro-
fessori. e su questo capitolo 
nol 1972 furono risparmiate 
39.020 lire. E c'e anche uno 
stanziamento piit esiguo: 38.000 
lire per borse di studio costi-
tuito dalla rendita del lascito 
a Ccsare Tarabin: ». 

Che i reggitori dello Stato 
non amino le Rsgloni e noto. 
Anche nella politics scolastl-
ca fe possiblle veriflcarlo: se 
la Regione Piemonte o la Ca
labria decidono di spendere 
alcuni Tilllardi, che dovreb-
bero essere sDesi dallo Stato, 
per attuare il principio costi-
tuzionale della gratuita della 
scuola obbligatoria e distribui-
re i libri agli alunni della me
dia, 11 governo blocca la spe-
sa motivando la decisione. con 
la discordanza della politica 
delle Regioni da quella dello 
Stato. Su questa linea antire-
glonalistica la P.I. stanzia nel 
proprio bilancio capitoli come 
quello che riguarda le biblio-
teche non statali per 11 ser
vizio nazionale di lettura, che 
e competenza regionale (e so
no 1.604,4 milioni) e tiene per 
se altri 30 miliardi da destina-
re all'asslstenza scolastica, 
anch'essa competenza delle 
Regioni (la somma per i buo-
ni libro e di un miliardo e 
mezzo corrispondente a 150 
mila buoni pier centinaia di 
migliaia di ragazzi che ne a-
vrebbero bisogno e oltre 2 mi
lioni che ne avrebbero dirit-
to. E ancora nel 1872 vi fu su 
questo capitolo un residuo 
passivo di 338 milioni). 

Lo Stato, il governo aveva 
assunto impegni precisi con 
1 sindacati della scuola e con 
le confederaz'oni nella prima-
vera di quest'anno. Si era im-
pegnato non solo a reallzzare 
la legge sullo stato giuridico, 
ma ad aumentare gli stanzia-
menti per la scuola materna 
statale, per lo sviluppo della 
scuola a tempo pieno, a ri-
durre il numero degli alunni a 
25 per classe, a generalizzare 
le attivita integrative nella 
scuola media, a dare fondl al-
le Regioni per l'assistenza. 

Di tutto questo e di altro 
ancora 'la riforma della scuo
la secondaria superiore, l'edi-
lizla scolastica, per esempio) 
non c'e traccia nel bilancio, e 
anche oratori della maggioran-
za, durante la discussione nel-
le commissioni parlamentari, 
sono costretti ad assumere to-
ni e posizioni critiche, ad 
esprimere dubbi e dissensi, e 
i relator! fanno sforzi eviden-
ti per conciliate le affermazlo-
ni favorevoli alio sviluppo e 
al cambiamento della scuola 
contenute net discorsi che pro-
nunclano durante l'anno e la 
nullincazione dei loro argo-
menti che risulta dalle cifre, 
dalle rubriche e dai capitoli. 
C'e da credere che si senta-
no notevolmente f rust rati, e 
che siano sinceri (ma serve 
poco) quando osservano con 
amarezza che non accade mai 
che i bilanci siano modiflcati 
dalle commissioni parlamen
tari. 

II ministro difende il bilan
cio con piglio aggressivo e 
con argomenti del tipo di quel
lo riferito sopra, anche se, nel 
frattempo. non trascura di 
preannunciare notevoli tra-
sormazioni neH'Amministra-
zione e negli indirizzi scola-
stici. Le somme che negli an
ni precedenti sono state spe
se solo oarzialmente vanno ta-
gliate. le attivita che non si 
svolgono perche non si sono 
presi i necessari provvedimen
ti e naturale che non venga-
no finanziate. E' certamente 
meno faticoso lasciare le cose 
come stanno e non spendere 
che cambiare le cose e spen
dere bene. L'azienda vicne am
ministrata riducendo le spese 
correnti. non certo pero a van-
taggio degli investimenti pro
duttivi. 

Che cosa c'e di produttivo 
in questa scuola dissestata, a 
parte la Quasi tntale alfabetiz-
zazione di base (ma ostacola-
ta anch'essa dalla selezione, 
dalle espulsioni. dai ritardi) e 
i pochi casi di scuole seconda-
rie e facolta universitarie in 
cui qualche cosa ancora si im-
para e ii formano giovani ca-
paci di affrontare i problemi 
del lavoro (se e quando lo 
trovano)? 

Come in tutti gli altri cam-
pi dell'economia e della vita 
sociale, sia pure per cause di
verse. la scuola e vissuta e 
cresciuta nello spreco: della 
intellifenza prima di tutto. 
delle Tisorse intellettuali, della 
creativita, degli slanci, delle 
aspirazioni dei giovani, delle 
possibility di migllorare le ca-
pacita del personale; tutto cib 
con un enorme spreco del de
naro pubblico. Ma anche la 
dove gli studenti suggeriscono 
mutamenti che si poisono ope-
rare anche senza aumentare le 
spese, dove hanno proposto di 
cominciare la spenmenUiione 
di forme nuove, piu serie an
che, di didattica, si e rispo-
sto, come a Torino, con pesan-
tissime misure diseiplinari. 

Oui non meno che nel resto 
della vita sociale. lo spreco e 
lo spreco capital:3tico. 

Giorgio Bini 

Con la nuova legge che scatta il 1° gennaio nasce l'anagrafe tributaria 

II braccio fiscale deilo Stato 
I redditi do lavoro dipendente sono gli unici ad essere tassati prima ancora di essere formati - L'elettronica al servizio di un'interpretazione di 
comodo della vicenda fiscale italiana - La cosiddetta riforma non e un farto tecnico ma il risultato di uno scontro politico - Restano molte discri-
minazioni e ingiustizie dei vecchi sistemi - Ogni contribuente avra un suo numero di codice: il meccanismo sembra perfetto, ma non e cosi 

COLLISIONE SENZA VITTIME FRA DUE NAVI DA CARICO r r e „ v J , c r ^ . - . D I " C " "SSST. 
(nella telefoto AP), della marina mllitar* ttatunltanM, e la « Paarl Venture* , batttntt bandiera liberiana. Lo scontro si e verificato SO 
mifllla al largo di Monterey e, per fortuna, non ha provocate vittime, toprattutto sulla a Merrill » la cut poppa e stata quasi tranciata di 
nettc. 

440 abltanti di Montemarcello, paesino della pwincia di La Speiia 

Rischiano di diventare 
schiavi di un radar 

Uimpianto che le autorita militari vogliono costruire pone una serie di servitu militari 
tali da rendcre quasi impossibile la vita civile - Non si potranno usare elettrodomesti-
ci, televisori, radio ecc, - Le attrezzature potrebbero essere spostate in un*altra localita 

SERVIZIO 
LA SPEZIA, 30 dicembre 

Quattrocentoquaranta a-
bitanti contro un inipianto 
radar: questa in sintesl la 
vicenda di Montemarcello, 
un < paese del Comune di 
Ameglia, situato sulla stra-
da cne collega Lericl con la 
Val di Magra, proprio sul-
l'ultima collLna che sovrasta 
la costa ligure. prima del-
rinizlo della Toscana. 
v Una posizione Importante, 
dunque, a tal punto che il 
Comando della Seconda Le-
glone aerea ha deciso la co-
struzlone di un impianto ra
dar nelle vicinanze del pae
se. Ma un impianto radar 
comporta notevoli complica-
zionl: progettato come in-
frastruttura di controllo del-
l'aeroporto milltare e civile 
(ma solo per sod privati) di 
Luni, nel Comune di Sarza-
na, per garantire la sicurez-
za dell'impianto, il Comando 

Ltevi scosse 
di terremoto 
in Umbria e 
in Toscana 

FKRUGIA, 30 dicembre 
Due lievi scosse di terremo

to sono state awertite stama-
ni, alle 7^8 e alle 7,31, in gran 
parte della provincia di Pe
rugia. Al movimento sismico, 
che ha avuto carattere sus-
sultorio, sono stati interessa-
ti In particolare il capoluogo, 
Asstsi, Bastia, Santa Maria de
gli Angeli, Valfabbrica e Gub-
bio. Non si sono avuti danni 
alle persone o alle cose. 

Si ritiene che l'epicentro del 
terremoto sia stato nella zona 
deli'Appennino centrale urn-
bro marchigiano, fra monte 
Cucco e monte Catria. Le pre
cedenti scosse telluriche ave-
vano avuto come epicentro i 
monti Sibillini. 

FIRCNZC, 30 dicembre 

II movimento sismico awer-
tito in Umbria e stato regi-
strato dagli apparecchi del-
l'Osservatorio Ximeniano di 
Rrenze. 

L'osservatorio slsmologico dl 
San Domenico di Prato ha re-
gistrato uno dei movimenti 
tellurici, quello delle 7,31. la 
cui Intenslta e stata valutata 
intomo al sesto grado della 
scala Mercalli. 

PITIGLIANO ( G r n e t t * ) , 
30 dicembre 

Due scosse sussultorie di 
terremoto sono state awertite, 
fra le 4^0 e le cinque dl sta-
mani, all'estremo limite della 
provincia di Grosseto, quasi 
al confine fra Toscana e La-
zio. A San Quirico di Sorano, 
e in forma mlnore a Pitiglia-
no, si sono mossi i mobili di 
alcune case. Non si segnalano 
danni alle persone o alle co
se. 

ha imposto che intorno alia 
batteria Chiodo, dove sara 
installato l'impianto, venga 
creata una fascia di servitu 
milltare, totalmente priva dl 
ogni forma di vita. Tale ser
vitu si estende per ben 400 
metri dal perlmetro dell'im
pianto e comprende gran 
parte delle abitazloni della 
frazione di Montemarcello e 
anche una zona adibita a 
nuove strutture turistiche. 

Quest'area delimltata ver-
ra suddivisa in cinque fasce 
con i seguenti vincoll 11ml-
tatlvl: vietata la costruzlone 
e la sopraelevazione di fab-
bricati gia eslstentl, l'instal-
lazione di linee aeree elettri-
che e telefoniche e dl an-
tenne di qualslasl tipo, non-
che l'lnstallazione di mac-
chlnarl o apparati elettrlcl 
capaci dl provocare distur-
bi elettromagnetlcl (cloe, in 
poche parole, frigorlferi, ra
dio e television!); nella fa
scia delimltata e inoltre prol-
blto effettuare colture arbo-
ree o legnose di alto, medio 
e basso fusto. e persino la 
circolazione della popolazio-
ne e del turlsti. 

L'ordinanza della Seconda 
Legione aerea porta la data 
del 20 luglio '73 ed e redat-
ta in virtu dell'articolo 4 del
la legge del 20 dicembre '32, 
n. 1849 sulle servitu militari. 
Si pud ben capire a questo 
punto la reazione unanime 
degli abitanti del borgo. 

A Montemarcello non si 
parla daltro: nel piccolo bar, 
nell'unico albergo. nella scuo
la elementare. Gli abitanti 
di Montemarcello non sono 
infatti contrari ad installa-
zioni militari o dl sicurezza, 
aerea. ma chiedono sempli-
cemente che l'impianto ven
ga costruito altrove. magari 
sul vicino Monte Murlo. che 
ha le stesse caratteristiche 
di Montemarcello e dove non 
esistono centri abitati. II 
mir.istero della Difesa rispon-
de che il nular. per ragioni 
tecniche, non puo essere in
stallato in altro luogo; i 
montemarcellesi. che hanno 
interpellate in gran segreto 
esponenti militari. rispondo-
no che il radar pud essere 
coliocato in qualsiasi posto, 
compreso Monte Murlo. 

« L*Amministrazione comu-
nale di Ameglia — ci dice 
un abitante del luogo — e 
dalla nostra parte solamente 
a parole. Nel suo intemo. la 
presenza di un sindacato de-
mocrisUano e dl una parte 
della DC. e causa di prof on-
de rotture che hanno porta-
to anche ad atteggiamenti di 
denuncia da parte del PRI. 
che con la DC e il PSDI go-
vema 11 Comune, e di altri 
membri della coalizlone, spe
cie a proposlto del piano re-
golatore che il Slndaco ed 1 
suoi amici vogliono varare in 
gran segreto ». 

Infatti 1' Amministrazione 
comunale di Ameglia non ha 
trovato di meglio che affl-
dare la causa In mano ad un 
awocato dl Sarzana il quale 
ha affermato che dopo un 
suo viaggio a Roma, non c'e 
nlente da fare. 

Sotto un certo punto di vi
sta rinstallazione del radar 

e la creazlone di una zona 
« morta » fa comodo all'Am
ministrazione di Ameglia che 
da tempo non permette il 
miglioramento delle condi-
zlonl abitative dei lavoratori 
e degli abitanti, dando in
vece via libera alia specula-
zlone in altra zona del Co
mune. Una cifra e a confer-
ma di questo: nel 1950 vive-
vano a Montemarcello piu di 
selcento persone, oggl sola
mente quattrocentoquaranta. 
Quello che sorprende in que
sta vicenda e il silenzio del
la Sovrintendenza alle belle 
arti e dell'Ente provinciate 
del Turismo che continua-
mente pongono vincoll per 
1'ammodernamento delle vec-
chle abitazloni. 

II segretario della Pro Lo
co. ci parla delle iniziative 
intraprese: «Abbiamo scrlt-
to al Presidente della Re-
pubblica. all'on. Tanassi, ab-
blamo interpellato autorita 
militari: un alone di silenzio 
fa da contorno a questa or-
dlnanza. Anche il ministro 
degli Intern!, Taviani, che a 
suo tempo fece avere In af-
fitto al Comune dl Ameglia 
la batteria Chiodo per moti-
vi elettorali, oggi tace, ed il 
suo silenzio comincia a pesa-
re. La gente e stanca dl 
aspettare». Giomi fa agenti 
in borghese sono venuti in 
paese per saggiare l'umore 
della gente. Hanno trovato 
tanto amaro in bocca e la 
volonta di risolvere demo-
craticamente e saggiamente 
questa questione. 

Marco Ferrari 

Protesta per 
chiusura impianti 
distribuzione gas 

ROMA, 30 dicembre 

II Consorzio nazionale di
stributor! di gas per trazione 
(Dlstra-gas) ha elevato ierl 
una vibrata protesta contro la 
decisione di chiudere gll im
pianti sulle strade, facendo 
presente. tra l'altro, che il 
prowedimento non ha alcuna 
giustificazione in quanto non 
eslste scarsita del prodotto. 

In un telegramma inviato 
a! governo, ai partiti e ai sin
dacati, il Consorzio afferma 
altresi che le rafflnerie sa-
rebbero oltretutto in procinto 
di bruciare il prodotto in so-
vrabbondanza. 

La Distra-gas rileva inoltre 
che la decisione di cui sopra 
signified la chiusura di 1300 
aziende di distribuzione e di 
circa 8 mila aziende di tra-
sporto, montaggio, assistenza, 
ecc, «con conseguente licen-
zlamento di 15 mila lavorato
ri». 

II Consorzio, infme, sotto-
llnea che gli utenti di gas per 
automobile sono circa 700 mi
la e che gli stessi hanno spe
so per trasformare le proprie 
vetture ben 70 miliardi di lire. 

Conferenia stampa a ftoma 

Presentato il «imirale» 
di Attardi per la Somalia 
Onffffo tfe/ff co/firo UalkM 0//0 rfro/vzlow 4c\ fotse 

ROMA, 30 dicembre 
Questa sera alia galleria «I1 

Grifos. a Roma, Sergio Mo-
rico presidente del CIDAC 
(Centra italiano diffuslone ar
te e culture) ha tenuto una 
conferenza stampa present i lo 
ambasciatore della Somalia 
Samantar, il senatore Ruggero 
Orlando, il pit tore Ugo Attar
di, numerosi giornalisti eper-
sonalita della culture e del-
l'arte, per annunclare il viag
gio del pittore scultore Ugo 
Attardi in Somalia dove pre-
Mnziera airinaugurmzione di 
una importante pitturm mura-
le esegulta nel Palazzo del po-
polo e dei congressi a Moga
discio. 

II CIDAC ha anche donato 
alia nuova Galleria di arte 
moderna dl Mogadiscio un 
gruppo di opere grafiche e al-
tre opere grafiche sono sta
te donate dalla Galleria «II 

I Grifon. 

L'ambasciatore della Soma
lia. ringrazlando II CIDAC e 
il pittore e scultore Ugo At
tardi ha sottolineato questo 
incontro della nuova cultura 
italiana con la culture e il po-
polo somalo. 

II pittore Attardi. da parte 
sua, ha inslstito sul carattere 
nuovo democratico dell'inter-
vento di un artista italiano 
sulla realta della Somalia e 
della storia somala per la con-
qulsta deirindipendenza e ha 
Inslstito su un punto: che si 
tratta di un'opera dove egli 
ha dato ma ha anche molto 
imparato dal popolo somalo. 

A'-tardi ha pot ricordato co
me questa sua opera donata 
al popolo somalo sia un segno 
della enorme simpatia che go-
dono pre*«o la cultura italia
na le lotte dei popoli afrlca-
nl per la loro Indlpendenza. 

d, m. 

Nell'anagrafe tributaria, se
condo la nuova legge fiscale 
che entrera in vigore a gen
naio (la prima fase e costi-
ttiitii dalla applicazione del-
1'IVA che celebra invece il 
primo anno: ma forse sarebbe 
piit corretto dire conunsmo 
ra>. dovrebbero finire tutti i 
contribuenti, anche quelli che 
hanno pagato meno del dovu-
to o, addlrittura, non hanno 
pagato affatto. II computer 
si incaricheru di pescare i 
guadagni che, per furbizia o 
dimenticanza, non sono stati 
denuncinti. L'anagrofe tribu
taria, insomma, e una specie 
di rete fittissima lanclata ho-
pra l'intero paese in modo 
che nessun contribuente se la 
svigni; e il braccio fiscalo del
lo Stato che, finalmente, pos
siede gli strutnenti per fare 
la radiografia a tutti i red
diti. 

L'elettronica avrebbe dun
que risolto uno dei piit gtosbi 
e tormentati problemi politici 
della societa nazionale? La 
tentazione di risolvere in chia-
ve tecnica la nostra storia fi
scale, attribuendo ai mecca-
nismi difettosi la responsabi-
lita di tutte le odiose ingiu
stizie che hanno accompagna-
to la tassazione in Italia, e 
largamente presents nella 
pubblicistica di coloro che 
hanno avuto responsabilita di 
governo. E si caplsce. In que
sto modo s! mascherano seel-
te che sono andate, inve
ce, proprio nella direzione di 
favorite i grandi redditi se
condo una logica di classe 
che ha sempre sacrificato i 
poveri anche sull'altare delle 
tasse. Non solo. In questo mo
do si oscurano pure gli sfor
zi fatti e le aspre lotte con-
dot te dal movimento opeiaio 
e democratico, in tutte le sedt, 
per affermare in contrapposi-
zione a queste scelte una nuo
va e diversa imposizione fi
scale, piu giusta e quindi piii 
corrispondente alle esigenze di 
una societa preoccupata di ri
solvere squilibrl e contraddi-
zioni che ".̂ sano sulle condi-
zioni deil: grandi masse po-
polari. 

La legge fiscale non e un 
fatto tecnico, censurabile m 
rapporto alia modernita o me
no dei suoi congegni, ma il 
risultato di uno scontro politi
co e di classe attorno ai gros-
si problemi della societa na
zionale. 

D'altra parte le polemiche 
piii aspre che agitano la vita 
politica non riguardano forse 
proprio l'esigenza di reperire 
fondl sufflcienti per un'azione 
di governo non occasional, 
alia giornata? 

Senza soldi — si afferma 
— non si fanno le riforme. 
Una politica della spesa che 
si preoccupi di affrontare i 
gross! problemi della societa 
nazionale deve dlsporre dl fon-
ti slcure di finanziamento per 
tempi lunghi. Queste garan-
zie le offre la legge fiscale? 
Dal punto di vista della quart-
tita dei mezzi da mettere a 
disposizione di una politica di 
riforma ma anche, se non so-
prattutto, della natura di que
sti mezzi che non possono es
sere raccolti solo fra gli stra
ti meno abbienti della popo-
lazione senza compromettere, 
hi termini declsivi, il consen-
so delle grandi masse a que
sta politica? Chi paga, insom
ma, e importante per ragioni 
diverse: economiche, politi-
che, ldeali. 

Continuano 
le discriminazioni 

E' un po* 1'interrogativo di 
fondo che ha sempre accom-
pagnato questa veloce inchie-
sta altra verso la « riforma» 
tributaria. 

Si e visto che molte discri
minazioni e ingiustizie delle 
passate impostazioni fiscali 
restano. Anzi, par certi aspet-
ti, esse vengono accentuate. I 
redditi da lavoro, per esem
pio, non hanno piii scampo: 
il fisco e su di loro con una 
presa feroce. Per gli altri red
diti, la presa e piii dolce. 
Qualche volta, addirittura, 
inesistente come nel caso del
le grandi fortune che riesco-
no a varcare i confini. Si e 
detto che con l'anagrafe tri
butaria, le evasioni verranno 
recuperate. Ma e vero? Ve-
diamolo un po' riassumendo, 
per grandi linse, la riforma. 

Attraverso 1'anagrafe tribu
taria. che entrera in funzione 
neil'autunno 1974. si dovrebbe
ro registrare tutte le variazio-
nl di reddito dei contribuenti. 
Dagli uffici periferici arrive-
ranno ai cantro elettronico di 
Roma le segnalazioni che tro-
veranno posto su una scheda 
personale del contribuente. Ad 
ogni scheda corrispondera un 
numero di codice che il contri
buente dovra indicare tutte le 
volte che compira un'opera-
zione che modifica, in piii o 
in meno, la sua situazione fi-
nanziaria. A loro volta gli uffi
ci periferici potranno avere 
nel giro di pochi second! la 
situazione completa del con
tribuente richiedendola al cen
tra elettronico di Roma. 

II meccanismo sembra per
fetto. Ma non e cosi. Non tutti 
si presentano, infatti, all'ana-
grafe con la propria faccia. 

La riforma poggia su tre 
nuove imposte che assorbono 
tutte le altre: quella sulle 
persone flsiche. quella sulle 
persone gluridiche e 11LOR 
(imposta locale sui redditi). 
La prima riguarda tutti i con
tribuenti con un reddito su
periore a 840.000 lire annue: 
l'operalo e l'industriale, il pen-
sionato e 11 professlonista, il 
bottegalo e l'imprenditore edi-
le. l'artiglano e il grande red-
dltiero. Ma gia dentro questa 
prima eterogenea categoria dl 
contribuenti, si rilevano situa-

zioni diverse e discriminant!. 
Abbiamo visto che i redditi 
da lavoro risultano censltl fi-
no ull'osso. La stessa cosa non 
si puo dire per i redditi dei 
professionisti, di chi eserclta 
un'lmpresa, di chi dispone di 
grandi fortune. L'individuazio-
no delle font! di teddito non 
6 facila. Molti guadagni pos
sono sfuggire. Ci sono poi le 
grosse fortune che vanno a 
rifugiursi aU'estero. Le perso 
ne flsiche non mostrano tutte 
la loro vera identitu. 

Un'altra rilevante discrimi-
nazione riguarda la formazio-
ne del reddito. I redditi da la
voro dipendente sono gll uni
ci che vengono tassati ancora 
prima di esssre formati. II 
fisco agisce cioe sulla base dt 
una ipotesi di reddito annuo. 
Tutti gli altri, al contrario, 
paguno su guadagni certi, gia 
realizzati. 

La seconda imposta riguar
da le persone giuridiche. Essa 
interessa princlpalmente le so
cieta per azioni o in accoman-
dita per azioni, le sooleta a 
responsabilita limitata, le so
cieta a partecipazione statale. 
le societa cooperative o di 
mutua assicurazione, i consor-
zi, le aziende mumcipalizzate 
ecc. L'aliquota dl imposta sul 
reddito complessivo imponibi-
le e del 25't. L'imposta non e 
progressiva. Un milione o un 
miliardo di reddito, grande so
cieta monopoiistica o coopera-
tiva fa lo stesso: il fisco si 
tratterra sempre il 25°o. Di 
progressivo c'e solo l'imposta 
sulle persone fisiche, cioe so-
prattutto sui redditi da lavo
ri dipendente, il solo accerta-
bile in ogni sua parte. Anche 
l'imposta sul lavoro autono-
mo, che viene trattenuta al-
l'atto della presentazicne del
la parcella, e del 13u- fissa. 

L'imposta locale 
sui redditi 

L'lLOR (imposta locale sui 
redditi) e la sola imposta la-
sciata in gestione agli enti lo-
cali. Essa riguarda i lavora
tori autonomi e cioe i profes
sionisti, gii artigiani, i com-
mercianti, gli imprenditori e 
pub variare fra un minimo 
deU'8.0°D e un massimo del 
14.2° o. Stara all'ente locale 
stabilire l'aliquota entro que
sti confini. I lavoratori dipen-
denti sono, dunque, esclusi da 
questa imposta? Non sempre. 
Chi ricava un reddito annuo 
superiore a 2.500.000 lire da 
fontl diverse da quelle del suo 
lavoro, dovra pagare 1'ILOR-

Riassumendo, il contribuen
te in quanto persona fisica pa
ga l'imposta progressiva sul 
reddito, e, a certe condizio-
ni, 1'ILOR. Se il contribuente 
e lavoratore dipendente non 
deve fare la denuncia dei red
diti. Ci pensa l'azienda a ope-
rare le rltenute flscall. Se pe-
r6 nslla famiglia oltre al suo 
entrano altri redditi (coniuge, 
figli, ecc.) allora e tenuto a 
presentare lo stesso la de
nuncia dei redditi se com-
plesslvamente lo ammontare 
del redditi supera 1 4 milioni. 
Tutti gli altri, qualunque sia 
il loro reddito, devono fare la 
denuncia. II lavoratore dipen
dente, inoltre, e tenuto co-
munque alia denuncia se pos
siede, per esempio, una casa 
o un pezzo di terra, anche se 
non ricava alcun reddito da 
queste proprieta. La disposi
zione avra come risultato pra-
tlco una montagna di denunce 
dei redditi da parte di lavora
tori dipendenti. Le leve del 
lavoro di questo dopoguerra 
vengono in gran parte dal 
campi. Le aziende sono piene 
di operai, impiegati, tecnicl 
che hanno ancora un piede in 
campagna. Spesso al paese 
hanno lasciato il casolare e un 
fazzoletto dl terra. Ecco: ba-
steranno quel quattro muri e 
quella spanna di terra a co-
stringerli alia denuncia dei 
redditi. Sempre secondo una 
logica fiscale che si preoccu-
pa soprattutto di fare le pulci 
ai redditi modesti. 

Non c'e dubbio, la «rifor
ma J> accsntua la caccia al 
reddito da lavoro dipendente. 
Le ritenute su questi redditi 
costituiranno — come ipotiz-
zava I'estensore della «Guida 
alle ritenute fiscali » — la fon-
le piii cospicua del gettito cra-
riale. L'ipotcsi, da quello che 
abbiamo visto nel corso di 
questa indagine, si pub facil-
mente risolvere in una cer-
tezza. Al contrario, e tutt'al-
tro che csrta la previslone re-
lativa ad una maggiore giustl-
zla fiscale per quanto riguar
da i grossl redditi. Forse non 
solo e non tanto per i limiti 
del nuovo meccanismo dl ac-
certamento quanto per la 
obiettiva impossibilita con gli 
attuali mezzi di mtervenire 
contro il capitale che si rlfu-
gia aU'estero dove si e co
struito, con alleanze interna-
zionali (evade il capitale ita
liano, quello tedesco. france-
se, americano ecc), 1 suoi 
paradisi fiscali. 

Ma se cosi stanno le cose, 
bisogna trame tutte le conse-
guenze affermando sul piano 
intemo una presenza politica 
nuova del movimento operaio 
— in tutte le sue espressionl 
— nella gestione del bilancio 
dello Stato che e stato for-
mato soprattutto con i dena-
ri dei lavoratori e imponendo 
sul piano internazionale una 
inlziativa che tagll la stra-
da alle evasioni del capitale. 
Come si vede, anche a pro
poslto di tasse vengono a gal-
la le grosse questionl politl-
che dl un dlverso e plti de
mocratico orientamento negli 
indirizzi di governo in Italia 
e In Europa. -

Orazio Pizzigoni 
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