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Nostra inter vista col direttpre 
di « REVOLUTION AFRICAINE* 

II ruolo del partito 
Y 

e dei sindacati, 
il significato 

dell 'autogestione 
e delle autonomic 

locali 

l V i ' 

Mohammed Harbi, dlrettore di .Revolution Afrlcaine-

LA VIA ALGERINA 
AL SOCIALISM!) 

i 

nostro corrispondente 
ALGERI. 20. 

Nella sede di Revolution 
Africaine, che, al centro 
della capitale costituisce 
la piu viva fucina del pen-
siero socialista algerino, 
ci accoglie il direttore 
Mohammed Harbi, mem-
bro della commissione che 
ha elaborato le tesi per il 
Congresso del FLN. 

D. — Che cosa pensa 
— gli chiediamo anzitut-
to — delle particolarita 
della via algerina al socia-
lismo, anzi, per adoperare 
il termine che qui e cor-
rente, della sua specifi-
cita? 

R. — Preciso subito che 
quando parliamo di spe-
cificitd, non intendiamo 
porre l'accento su di essa 
in modo tale da negare le 
leggi comuni a tutti i pae-
si nella marcia al socia
l i s m s Vogliamo pero sot-
tolineare che la societa 
algerina presenta dei ca-
ratteri peculiar!. Prendia-
mo, per esempio, la no
stra piccola-borghesia; es
sa non ha alcuna esperien-
za di potere, ne la tradi-
zione di uno Stato, come 
e il caso invece, entro cer-
ti limtti. della piccola bor-
ghesia tunisina. 

A contatto con i conta-
dini, la mentalita di una 
parte della piccola bor-
ghesia si e poi trasfor-
mata. La tendenza alia ap-
propriazione privata dei 
beni, caratteristica del 
piccolo-borghese, e stata 
in gran parte via via so-
stituita' dalla ricerca di 
funzioni di prestigio e di 
respousabilita, piu politi-
che che economiche. E cio 
anche quando questi ele-
menti p i c c o 1 o-borghesi 
mantenevano 1 Ioro lega-
mj eon la grande borghe-
sia. L'ambizione insomma 
veniva soddisfatia piu 
dall'azione politica che 
dall'attivita economica. ' 

Altra particolarita al
gerina: la guerra di li-
berazione non e stata con-
dotta con una concezione 
generate comune, sia pure 
embrionale, per la crea-
zione di un tipo deter-
minato di Stato. Ogni set-
tore. ogni gruppo di com-
battenti aspirava aU'esten-
sione del proprio nucleo 
di potere a tutta 1'Alge
ria. anche se tale pro-
posito era inattuabile. Non 
si tendeva alia creazione 
di un potere unico risul-
tante dalla unione dei 
gruppi. 

Non solo: la guerra. e 
la partecipazione popola-
re di massa alia guerra, 
ha tolto valore all'idea di 
una « indipendenza » pu-
ramente formale. spesso 
agitata dalla borghesia. 
L'idea del potere in se 
stesso e per se stesso era 
superata nella concezione 
delle masse, gia preoccu-
pate di quale potere si 
trattasse. La partecipazio
ne delle masse imponeva 
determinate condizioni e 
soluzioni. Le masse non 
interpretavano 1'indipen-
denza, per esempio. se non 
come partenza degli eu-
ropei, contrariamente a 
quanto prevedevano e vo-
levano i 'borghesi: e cio 
in ragione delle forme che 
la lotta armata aveva as-
sunto, e dell'esperienza, 
anteriore al 1954, della im
possibility di un compro-
messo. 

Delle frizioni a questo 
proposito sj sono venfi-
cate non solo con demen
ti borghesi, ma anche con 
elementi di sinistra. II na-
zionalismo era un dato di 
fat to- che si imponeva con 
forza. Bisognava aprirgli 
un varco. dargh soddisfa-
zione. fare in modo che 
una rivalsa nazionale si at-
tuasse. per poter porre al* 
tri obiettivi. Non farlo, sa-
rtbbe stato rendere impos-

sibile ogni diffusione ' di 
idee piii avanzate, e for
male ogni comunicazione 
ideologica. 

_D. — Ma in che modo 
questa tendenza popola re 
ha contribuito aU'orienta-
mento verso il socialismo? 

R. — Tutti questi dati 
di fatto han contribuito al-
l'assalto ai beni, alle ter-
re in particolare, degli eu-
ropei. Un esempio signi
ficative: a El-Biar, sob-
borgo di Algeri, sorgono 
due palazzi identici, che 
erano pero abitati prima 
e durante la guerra l'uno 
da funzionari europei, l'al-
tro da funzionari algerini. 
Alia liberazione, gli euro
pei sono partiti. Ebbene, i 
funzionari algerini si so
no trasferiti nell'immobi-
le che era stato degli eu
ropei; eppure gli apparta-
menti erano identici. E in 
quello lasciato libero da-
gli algerini, sono venuti 
altri inquilini, piu pove-
ri, dal centro della cilta. 

Prendere il posto del-
l'europeo, era un'aspira-
zione generate; la presa di 
possesso delle proprieta si 
e fatta in genere sponta-
neamente, per la spinta 
delle masse; in altri casi 
per la pressione delle wi-
laya. E ci6 contraddice 
chi nelle wilaya vedeva 
unicamente una forza mi
ll tare. e persino controri-
voluzionaria. Lo influsso 
delle wilaga. in questo 
campo limitato ma d'im-
portanza essenziale, si e 
esercitato al contrario in 
senso rivoluzionario. poi-
che era necessario, inevi-
tabile che la rivalsa popo

la re trovasse una piena at-
tuazione. 

E cosi e sorto, nella si-
tuazione algerina, l'istitu-
to della autogestione: un 
fenomeno dunque che si 
e configurato nel compor-
tamento spontaneo, con-
creto della popolazione, di 
fronte ai beni vacanti o 
considerati come tali. 

D. — E* stata subito 
compresa la importanza 
dell'autogestione? 

R. — Alcuni dirigenti 
dicevano: «ma questa e 
anarchia! >. E temevano 
di perdere la direzione del 
movimento. In realta, si 
trattava di trovare le for
me organizzative e giuri-
diche perche le persone, 
conservando ' il possesso 
dei beni acquisiti per una 
forza sviluppatasi sponta-
neamente, non avessero la 
impressione di doverli 
perdere per l'intervento 
appunto del potere che si 
affermava rivoluzionario. 
In fondo, dietro la preoc-
cupazione di quei diri
genti, si celava il precon-
cetto, legalitario nel senso 
piu borghese, che quei be
ni dovessero essere resti-
tuiti ai francesi. Essj pro-
ponevano un censimento 
di quel beni. Ma un cen
simento avrebbe portato 
necessariamente a dichia-
razioni tali per cui non si 
sarebbero potute piii con* 
siderare quelle terre come 
c vacanti »; e si sarebbe 
dovuto contrattare con i 
francesi, per il loro acqui-
sto o il loro uso. 

Che cosa e stata anzi-
tutto in Algeria raiitope-

Al Congresso 

del FLN algerino 

Khider e Bitot hanno 
thiesto I'ammhsione 
nostro corrispondente 

ALGERI. 20. 
fj Congresso continua i 

suoi lavo'rl a porte chiuse. 
questa sera in riunione ple-
naria Dovra essere oresa 
una declsione sulla ammis-
sione di Khider. ex segreta-
no generate dell'Ufficio Po
litico. e di Bitat. ex membro 
delVufftcio politico del Con
gresso E* nolo che essi ace-
vano inizialmente riflutato 
di parteciparvi. per quanto. 
con gesto insolito da parte 
di un presidente della Re-
pubblica ma • significativo 
della volontd unitaria dello 
attuale governo algerino, 
Ben Bella stesso si fo*se re-
cato. a quanto si afferma, al 
domicilio di Khider per in-
titarlo. 

Oggl di fronte agli attac-
chi di cui e stato oggetto il 
ioro operato da parte di 
Hadj Ben Alia e di deiegati 
delle FederarionL Khider e 
Bital chiedono di parlare 
Ma riHutano di farlo in com
missione: chtedono la riunio
ne plenarla Questa sera ver-
ra la decisione del Congres
so L'ostacolo magqiore a 
una decMone farorecole e 
npposto dal tempo 11 Con 
gres*o gia si chiuderd 24 ore 
t'opo il precisto. nonoitante 
le rinnioni nottnme Per 
questa notte ad ogni modo e 
prevltta la elezione del Co
mitate Centrale e del-segre-
tano generate fl eomizio fi
nale sard tenuto nella glor-
nata di martedi sulla Espla
nade de VAfrique. la grande 
piazza al centro della mo-
derna Algeri. la stessa in cui 
I'OAS tenera I suoi comizi 
lunestl 

It dibattito prosegue per 
parere unanime dei parted-
panti. in modo assai costrnt-
tivo Vi vono delle divergen-
ze. e soprattutto diverge ac-
centazioni tr capltato che il 
dele goto di una cittd della 

costa sostenesse la necessitd 
di nazionalizzare o di dare 
in autoaestione i beni ter-
rieri della mano morta isla-
mica E che subito dopo. un 
delegato dell'Aurt>$ insistes-
•te invece nel suo intervento 
sulla necessitd di salvaguar-
dare ad ogni costo e anzi-
tutto la fede islamica e pro-
ponesse di combattere aspra-
mente il laiclimo Ma anche 
questo delegato dell'Aures 
aveva esordito col dichtararsi 
fermamente per il socialismo 
E" questo il punto sul quale 
si forma I'unanimitd del Con
gresso. e contro questa vo
lontd. che esprime anche una 
esigenza ogg^ttiva del paese. 
poco possoio le manovre 
tsterne 

Certo. continua la minac-
cia di operazioni terroristi-
che in Kabilia. da parte di 
Ait Ahmed II discorso al-
larmato o piu esattamente 
allarmastico. del presidente 
degli Ulema. il quale dichia-
ra di diffidare ancora del so
cialismo scientifico. e dai piii 
potto in relazione con le po-
sizioni di Khider Vi sono 
tuttaria indnbbiamente. se 
non inten «frati <ociaii. al-
i-uni gruppi. in Algeria, che 
hanno alenne potizioni di 
prlcilegto dt tacili guadaani 
toprattnlto. da salraguarda-
re Vi e anche c'u soffia a 
rorrebbe solfiare sul fuoco 
Ma n<* re imorese mdnstriali. 
ne* i tre milioni di ettari au-
togeuitt po*sono tornare alia 
proprieta pripata Si procede 
anzi acanti It grande indu
strial francese Berliet e qui 
giunto per disevtere della 
trasformazione delta sua im-
presa algerina dl montagglo 
di autocarri in societa mista. 
con una prtralenza di aziont 
m mano del governo La leg-
ge per la riforma agraria e 
stata presentata agli ufflci 
dell"Assemble* Nmzionale 

l.g. 

La manifestazione antifranchista di Roma 

stione? La legalizzazione 
di uno stato di fatto che 
era in se rivoluzionario. 
Ecco perche si e detto che 
i decreti del marzo 1963, 
che riconoscono e discipli-
nano l'autogestione rap-
presentano Tinizio lega
le della rivoluzione socia
lista. 

D. — E come si e im-
posta politicamente e ideo-
logicamente questa real
ta sociale nuova? 

R. — Non senza lotte 
condotte su varj piani. 
Per molto tempo, sino al 
1958, molti volevano che 
ogni passo compiuto lo 
fosse non solo per l'Al-
geria, ma per tutto il 
Maghreb. II nodo e stato 
tagliato dalla storia: Tu
nisia e Marocco si erano 
gia liberati. sin dal 1956, 
e hanno marciato per con-
to loro, lungo vie proprie. 
Altri insistevano sulla 
specificita della nostra si-
tuazione, per giungere a 
negare j'esistenza di clas-
si social!, di contraddizio-
ni, e cc , per negare, in
somma, le leggi dello svi-
luppo verso il socialismo. 
Altri ancora pretendevano 
che il pensiero islamico 
dovesse rifiutare certi svi-
luppi. In realta costoro, 
che non conoscevano nep-
pure bene il razionalismo 
del pensiero islamico e 
arabo. non scorgevano 
quali aperture consents 
la nostra stessa tradizio-
ne. Noi del resto non in
tendiamo prendere a pre-
stito dal marxismo for-
mule e cliches, ma assicu-
rare il pieno sviluppo ver
so il socialismo, a una so
cieta che deve rimanere 
profondamente algerina, 
e consona con tutto il suo 
passato. -

D. — Come gli autorl 
delle Tesi concepiscono il 
partito e la sua funzione 
nello Stato? 

R. — Il partito, come 
lo Stato, debbono essere 
gli strumenti delta nostra 
avanzata verso il sociali
smo. Sotto questo profilo 
va considerato anche lo 
statuto del partito. Quan
do diciamo che le cellule 
d'impresa debbono avere 
una funzione di attivazio-
ne e di vigilanza, mentre 
la funzione sociale spetta 
ai sindacati. lo diciamo an-
zitutto perche nel parti
to sono present! oggi an
che forze che non rap-
presentano i lavoraton. e 
poi perche la funzione piii 
propriamente politica co-
stringera i militanti ad 
agire anche nei quartieri, 
nei' villaggi. Ci i in porta 
d'altra parte evitare che 
i sindacati si trasformino 
in < cinghie di trasmissio-
ne» e vogliamo ga ran tire 
il movimento dal pencolo 
della burocratizzazione. 
che incombe sempre sulle 
societa in cui operano le 
« cinghie di trasmissione*. 

Quanto alio Stato- vien 
concepito da alcuni come 
un arbitro nelle lotte so-
ciali: sono coloro che vor-
rebbero vedere il settore 
socialista assediato dalle 
altre forze eterogenee: 
uno Stato « arbitro impar-
ziale > sarebbe allora la 
resurrezione dello Stato 
borghese. Noi invece con-
cepiamo lo Stato come 
uno strumento per soste-
nere e rafforzare le strut-
ture socialiste. 

Per questo attribuiamo 
grande importanza anche 
ai comuni. L'autogestione 
e molto. ma non basta. Oc-
corre anche Tautonomia 
dei comuni. Certo, questi 
problemi sono ancora • in 
discussione nel partito. Il 
problema dei problemi. in 
materia di Stato. mi pare 
quello di diminuire le di-
stanze tra govemati e go-
vernanti. 

. Loris Gallico 
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impegno per 

agna 
in lotta Un commosso saluto di Angela Grimau accolto da 

calorosi e affettuosi applausi - Gli interventi di Ca-
rocci, Enriques Agnoletti, Trombadori, Giancarlo 
Vigorelli - Rafael Alberti, Marcos Ana, Bassani e 

Moravia alia presidenza 

leri sera, nel salone del 
Palazzo Brancaccio, in Ro
ma, si e svolto Vincontro 
jra gli antifascisti romani, 
organizzato in onore della 
vedova di Juliaji Grimau 
dalle rivtste « Europa Let-
teraria », « II Contempora-
neo >, « II Ponte >, « 11 Pun-
to », « Nuovi Argomenti ». 

Una folia fitlissima, com-
posta in larga parte di gio-
vant e di giovanissimt. di 
studenti, di ragazze, ha a-
scoltato con crescente com-
mozione le parole degli o-
ratori, ed e esplosa injine 
in un lungo, caloroso, atfet-
tuoso applauso quando e 
salita alia tribuna Angela 
Grimau. 

« Cart amici, signore e si-
gnori. Voglio innanzitutto 
salutarvi e ringraziarvi, a 
nome mio e a nome delle 
mie figlie, per tutta la so-
lidarietd che mi avete dato. 
Questo colore, il calore del
la fraternitd umana, e cio 
che mi aiuta in mezzo alle 
piu grandi pene. 

« Oggi si compte un anno 
esatto dal giorno in cui mio 
marito / u assassinato. A-
vrei dovuto trascorrere 
questo giorno con le mie 
figlie e con mio padre. Ma 
sono qui, in Roma, fra voi, 
compiendo il mio dovere, 
seguendo il consiglio che 
Julian mi avrebbe dato, e 
che mi dava quando io ero 
triste. Mi scriveva: "Che 
tjt sia triste, non e un male, 
ne tanto meno cosa criti-
cabile. L'importante e che 
tu continui a pensare che 
cio che facciamo e una ne
cessitd che risponde a un 
sentimento profondo. Al
lora la tristezza si sente lo 
stesso, pero non trionfa su 
cio che e decisivo ". 

« Percio sto fra di voi, 
per dare una smentita alia 
campagna franchista sui 
pretest 25 anni di pace in 
Spagna; per denunciare 
che tuttora ci sono prigio-
nieri politici, per i quali 
non e'e nessun indulto; per
che penso al mio popolo; 
per chiedervi che con tutti 
i vostri mezzi denunciate 
quel che succede in Spa
gna. Per contribuire a ri-
conquistare la liberta e la 
democrazia, dt cut tanto ab-
biamo bisogno. 

« A voi, che avete patro-
cinato questa riunione; alle 
nviste che voi rappresen-
tate; a tutta la stampa, pre-
sente o no in questo luogo, 
voglio che giunga la mia 
gratitudine per gli sforzi 
che, proprio un anno fa, 
faceste nel tentativo di sal-
vare la vita di mio marito. 

< Auguro a tutti voi mol
ti successi, e vi prego di 
accompagnarci sulla dura 
strada della Spagna, per ri-
conquistare la liberta e 
porre fine al dolore e alia 
morte >. - , • • « « . 

Aveva aperto la manife
stazione Alberto Carocci, 
sottolineando Vimportanza 
e il significato del fatto 
che proprio riviste non spe-
cificamente politiche fosse-
ro le promotrici della ini-
ziativa. 

Aveva quindi parlato En
riques Agnoletti, espri-
mendo « la commozicne, il 
rispetto e la profonda de-
vozione » degli italiani per 
Angela Grimau « che porta 
per il mondo il suo dolore » 
come una preziosa testtmo-
manza. per ricordarci che 
m Spagna, a venti anni dal
la sconfttta del fascismo 
nel resto delVEuropa, vige 
ancora un regime fasctsta, 
che sopprime e uccide. 

Ricordando Grimau, ri-
cordiamo tutti gli imprigio-
nati, t torturati e gli uccisi, 
anarchtci e comunisti, so-
ciahsti e cattolici, vtttime 
della lunga, terribile trage-
dia spagnola. Prima a soc-
combere sotto il fascismo 
che aggredwa VEuropa, la 
Spagna non e ancora libe
ra. La responsabilitd la por-
tano le potenze occidentals 
che temendo una rivoluzio
ne di sinistra, hanno lai-nia-
to che la Spagna cadesse e 
restasse nelle mam di un 
tiranno. 

Che fare per la Spagna? 
Che fare per toglierci dal 
petto questo «r imorso > 
che ci tormenta? Con paro
le appasstonate, accorate, 
Agnolettt ha chiesto che si 
giunga ad un accordo fra 
tutte le forze della cultura, 
fra i movimenti democra
tic^ fra le grandi potenze, 

nel nuovo clima di disten-
sione e di coesistenza, per 
aiutare la Spagna a ricon-
quistare la liberta. 

Sottoscrivo in pieno —• 
ha detto a sua volta Anto-
nello Trombadori — le pa
role dt Agnoletti, pronun-
ciate nel nome e nello spi-
rito dell'unitd antifascista. 
Ai suoi argomenti umani, 
culturalt e politici, forse 
qualcosa si pud tentare di 
aggiungere. L'ltalia ha un 
debito di riconoscenza nei 
confronti della Spagna. Fu 
in Spagna, e grazie alia 
Spagna, che la parola pa-
tria, avvilita a strumento 
di volgare propaganda scio-
vinista, riprese il suo si
gnificato ricco — per noi 
italiani — dt contenuti ri-
sorgimentali e di prospet-
tive di progresso politico e 
sociale. Per la cultura ita-
Uana, la Spagna fu poi il 
banco di prova sul quale 
gli intellettuali impararono 
a impegnarsi nel lavoro e 
nella lotta politica accanto 
alle masse. 

Grazie alia Spagna e a-
gli intellettuali spagnoli e 
di tutto il mondo che per 
essa lottarono, si gettarono 
le basi dt quel rapporto 
nuovo fra cultura e popolo, 
che nella Resistenza dove-
va poi dare altri frutti e 
conseguire cost grandi suc
cessi. 

E' in nome di questo pa-
trimonio comune che ri-
vendichiamo una diversa 
politica italiana verso la 
Spugna. 

Le cinque riviste promo
trici dell'incontro — ha 
detto Giancarlo Vigorelli — 
sono qui per fare politica 
diretta, perche solo cosi si 
pud fare una cultura puli-
ta. Contro il tentativo dt 
considerare « demodee * la 
parola antifascismo, di 
tornare alfarte pura, se
parata dalla politica, di 
contrabbandare avanguar-
die che avanguardie non 
sono, di « non parlare piii 
del fascismo >, o addtrittu-
ra dt giungere a compro-
messi con il fascismo, come 
si e tentato di fare in Fran-
cia, cercando di porre in un 
comitato per le onoranze 
alia memoria di Machado, 
accanto al comunista Ara-
gon, il neo-fascista Gabriel 
Marcel, estensore del mani
festo dell'OAS, noi indi-
chiamo I'esempio della let-
teratura e della cultura dt 
Spagna in lotta contro il 
franchismo; la testimonian-
za dei duecento intellettua
li che hanno sfidato Fran
co per solidalizzare con i 
minatori asturiani. Contro 
coloro che non vogliono im
pegnarsi (e Vigorelli ha ci
tato il nome di Steinbeck) 
noi stringiamo la mano agli 
amici intellettuali spagnoli 
e promettiamo loro di bat-
terci per europeizzare e in 
ternazionalizzare la 
stione spagnola. 

Erano alia presidenza, ol-
tre agli oratori: i poeti spa
gnoli Rafael Alberti e Mar
cos Ana, Alberto Moravia 
e Giorgio Bassani. Fra il 
pubblico, numerosi senato-
ri e deputati di partiti de-
mocratici, il vice segrela-
rio del PCI Longo, Gian 
Carlo Pajelta, D'Onofrio, 
rappresentanti della CGIL 
e della CdL romana, diri
genti della Federazione co
munista. 

Alia fine della manife
stazione, un gruppo di gio-
vam e di ragazze si sono in-
cammmati innalzando uno 
striscione con la scritta 
€ Liberta per la Spagna ». 
La polizia e inlervenuta 
con durezza, ha strappato 
lo striscione e un cartello 
con Vtmmagtne dt Grimau, 
ha malmenato alcuni gio-
vant e ne ha fermati cin
que o set, che poi in serata 
sono stati rilasciati 

In serata, al Consiglio 
provinciale, i compagni Di 
Giulio e Bruno, a nome dei 
gruppi del PCI e del PSI, 
hanno rivolto un commos
so saluto 'alia vedova del-
Veroe spagnolo, suscitando 
una indegna gazzarra da 
parte del consigliere missi-
no presente. Sospesa la se-
duta, la Giunta e i capi-
gruppo di tutti i partiti han

no deplorato Vatteggiamen-
to del rappresentante neo-
fascista. 

Arminio Savfoli 

L'abbraccio di Rafael Alberti ad Angela Grimau. 

Incredibile archiviazione del caso Elisei 

Mori legato in cella: 
nessuno e responsabile 
La v i t t ima aveva diciotto anni - 4 8 mesi d i vana isfrutforia 

Nessuno ha colpa per la 
morte di Marcello Elisei: il 
procedimento penale aperto 
dopo il decesso del giovane 
detenuto aveva come princi-
pali indiziati due medici di 
Regina Coeli, Giulio Cesare 
Agata e Bruno Armaleo, ma 
i sanitari non sono stati rin-
viati a giudizio. Infatti, il 
giudice istruttore, Vito Giu-
stiniani, ha archiviato il caso 
su richiesta del PM Angelo 
Maria Dore, dopo quasi quat-
tro anni di istruttoria. 

La direzione di Regina 
Coeli, i medici, gli infermie-
ri, gli agenti di custodia non 
hanno nulla a che vedere, 
dunque, con la morte di Eli
sei, il quale deve evidente-
mente essere ritenuto unico 
responsabile della propria fi
ne: qualcuno deve aver pen-
sato che la morte sul letto di 
contenzione e uno dei pericoli 
cui va incontro chi finisce in 
un carcere. 

Marcello Elisei non era un 
« delinquente abituale >. Una 
sera, nell'agosto 1959, ebbe a 
che fare per la prima volta 
con la polizia: scoperto su 
un'auto con a bordo alcune 
gomme rubate, venne arre-
stato assieme a un amico. 
Giuro la propria innocenza, 
sostenendo di non aver avuto 
nulla a che fare con il furto 
delle gomme: non fu creduto 

que- e venne arrestato e manda-
to a Regina Coeli Aveva 18 
anni. 

Apparentemente robusto, 
Marcello Elisei era invece 
seriamente malato: chiese 
spesso alia direzione del car-
cere di essere visitato. ma 
nessun medico accerto la gra-
vita delle sue condizioni di 
salute. I - primi freddi sor-
presero il giovane in una cel
la umida. malsana. 

Elisei, il 27 novembre del 
1959 chiese un'ennesima visi-
ta II suo desiderio venne 
esaudito: ancora una volta, 
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pero, i medici pensarono che 
egli mentisse. Forse il giova
ne non fu visitato con 1'at 
tenzione che sarebbe stata 
usata dai sanitari per chiun 
que non fosse stato un dete
nuto, sempre sospettato di es
sere un mentitore, uno che 
tenta di far passare il pro
prio stato di salute per peg 
giore di quanto non sia, al 
fine magari di ottenere la li 
berta. Le visite dovettero 
certamente essere incomple
te: le attrezzature di Regina 
Coeli non sono infatti alia 
altezza del loro com pi to Non 
sono sufficienti per aiutare 
un medico, anche volontero-
so e preparato, a evitare de
gli errori fatali. 

II 28 novembre fu per Eli
sei una giornata terribile: in 
preda a una agitazione inde-
scrivibile chiamd soccorso, in-
voco in continuazione il no
me di sua madre. Riusci ad 
ottenere solo un'altra visita: 
ma il risultato fu il soli to 
« Mente >, dissero tutti, d'ac-
cordo con la direzione del 
carcere. Alcuni detenuti ri-
velarono poi che il giovane 
venne battuto a sangue 

Siamo alia notte della mor
te: quella fra il 28 e il 29 
novembre Durante la gior-
nata Elisei era stato visitato 
dal primario del carcere. il 
dottor Giulio Cesare Agata. 
Poi era stato chiuso di nuo
vo in una celletta dell'infer-
meria Gli era stato riscon-
trato un raffreddore e nul
la piu , 

La notte era di guardia il 
dottor Bruno Armaleo Quan
do Elisei comincid a delirare, 
il sanitario entr6 nella cella. 
II giovane a quanto poi dis-
se il medico, non collaboro. 
Non voile dire cid che senti-

va, si mostrd agitato. Elisei, 
nonostante la febbre alta, fu 
trascinato di peso nelle celle 
di isolamento e legato sul 
letto di contenzione le brac-
cia e le gambe gli furono 
strette con delle grosse cin
ghie. 

Da quel momento Marcel
lo Elisei fu solo: urld, ma 
nessuno gli dette ascolto. 
Tutti, ormai lo credevano un 
folle mentitore. Qualcuno che 
abita nei palazzi vicini al 
carcere di Regina Coeli dis-
se poi di aver inteso le gri-
da del ragazzo. Furono ore 
interminabili. Alle 4,20 il de
tenuto mori. 

La sua morte rimase se-
greta per qualche giorno: il 
medico diagnostico una com-
mozione cerebrale dovuta a 
cause interne. Poi l'episodio 
fu denunciato da alcuni car-
cerati, i quali riuscirono a 
mandare una lettera fuori 
dal Regina Coeli. 

I medici, i quali avevano 
ordinato che Marcello Elisei 
fosse legato al letto di con
tenzione, avevano scambiato 
una sindrome ipertossica da 
atrofia del fegato con un raf
freddore. Cio fu accertato dai 
periti nominati per indagare 
sulle cause della morte. 
- Quando si seppe che i due 
medici potevano essere rin-
viati a giudizio — come poi 
non e a w e n u t o — per la 
morte del giovane, si disse 
che cid non bastava: sotto ac-
cusa non potevano essere 
messi i sanitari o almeno non 
solo loro. 

Ora anche Armaleo e Agata 
sono usciti dal caso e nessun 
altro e stato incriminato, nh 
si e proweduto a far si che 
lo stato delle careen miglio-
rasse. I letti di contenzione 
ci sono ancora, i detenuti che 
urlano vengono sempre scam-
biati per folli. le celle sono 
quelle di una volta, da far 
invidia ai carceri borbonici. 

La morte di Elisei e rima-
sta impunita: nessuna auto-
rita ha raccolto gli insegna-
menti che questo caso sug-
geriva. 

Andrea Barberi 

E' morto i l pit tore 
Sergei Gerasimov 

MOSCA, 20. . 
E* stata annunciata a Mosca 

la morte awenuta la notte 
scorsa. del pittore Sergei Ge
rasimov. pnmo segretario della 
Unione degli artisti dell'URSS. . 
Gerasimov era uno dei pittori 
che neirURSS aveva continua-
to ' la tradizione paesaggistica 
rossa inaugufata nella seconda 
meta dell'800 da Isaac Levitan. 
Nato 78 anni fa. aveva studiato ' 
a Mosca con pittori come Iva-
nov Korov.ti e Vasnetsov, e 
aveva subito prima della rivo
luzione l'influenza deir;mpres-
sionLsmo e del modemUmo. 
Egli faceva parte dalla spuria 
del Premio Lenin par It let-
teratura e per l'arte. 
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