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La discussione sul progetto 

governativo per le Universita 

LA « NOOCRAZIA » 
E LA DEMOCRAZIA 
Dal « Gorgia» di Platone aH'appello dei sei-
cento professori ordinari, con richiami a 
Socrate e a quei « demagoghi» che erano 
Milziade e Temistocle, Pericle e Alcibiade 

P W M H M M M M i 

LE CARCERI Un mondo dove i reclusi sono dei morti civili 

. 

Xel fondo del Carrier? 
dclla seru del 15 aprile Gin-
vanni Sartori dopo aver fat-
to un hilaiicio, nel cui me-
rito non voglio entrare. del 
progetto governat ivo di ri
forma universitaria, termi-
na il -suo articolo con la pro-
posta di una serie di con-
sultazioni o « indagini cono-
sc i t ive • iheariufia nel lin-
guaggio parlamentare) che 
la Commissione is tr iuione 
del Senate dovrebbe avvia-
re con i « veri e provati 
esperti », cioe con i profes
sori universitari, quale efli-
cace rimed 10 alia fretta. a! 
Ie pregiudiziali politiclie e 
soprattutto al l ' incompetenza 
degli esperti dei veriici del 
centro-sinistra. 

Questa procedura, secon-
do Sartori, sarebbe non solo 
l'limca alternativa alia « cor-
sa sfrenata alia demagogia 
e al milazzismo • (c ioe alio 
spettro di una reale dialet-
tica parlamentare e del la 
rottura del le apriorist iche 
del imitazioni) ma anche — 
ed era da aspettarselo! — 
il modo di ridarc dignita 
al Parlamento: «Tornerebbe . 
egli scrive, a grandiss imo 
onore del le istituzioni rap-
presentat ive udire le " ra-
gioni della ragione ". Non si 
puo riformare il sapere igno-
rando coloro che sanno ». 

Xon si puo certo nogare a 
Sartori il merito di aver 
espresso con ttilta chiarezza 
il punto di vista gia manife-
stato nell 'ormai famoso ap-
pel lo dei se icento professori 
ordinari: i professori univer
sitari sono i competent i . so
no coloro che sanno (e la 
ricerca dell'effetto giornali-
st ieo prende la mano a Sar
tori quando afferma che so
no, addiriltura, « la ragio
n e * ) e loro devono essere 
riconosciuti come i protago-
nisti ed i possibili autori di 
una riforma. Con altrettanta 
chiarezza va detto che que
sta tes i , sc cont iene un'esi-
genza o w i a , soprattutto te-
nendo presente il carattere 
di vertice, esc lus ivo e segre-
to, de l l e trattative intessute 
dagli esperti del centro-sini
stra ( e non devo certo ri-
cordare qui come i comuni-
sti abbiano sempre denun-
ciato questa prassi e i suoi 
carattcri di improvvisazione 
e di superficial ita) e pero 
nel la sostanza inaccettabile 
e da respingere proprio nel
la sua impostazione teorica: 
il tenia del contrasto tra 
« competenza » e « politica > 
e assai antico, come certo 
Sartori sa beniss imo, e tut-
tavia attual iss imo. 

X e l Gorgia di Platone So
crate si domanda c o m e mai 
quando si debba costruire 
una nave o una casa tutti 
s iano d'accordo nel dare cre-
dito al • competente > (l'in-
gegnere , l 'architetto) e quan
do invecc si tratti de l le que-
stioni pol i t iche tutti si ri-
tengano competent i ed auto-
rizzati a dire la loro; di qui 
il s u o giudizio negat ivo sul-
le a s semblee cittadine, le 
quali , e s sendo composte da 
masse di incompetent i fini-
scono per dare retta non a 
coloro che sanno ma ai de
magoghi (c i demagoghi che 
Platone mette sotto accu-a 
si chiamavano Milziade. Te
mistoc le , Pericle e Alcibia-
d e l ) ; di qui la critica radi-
cale alia « democrazia > i o 
governo degli incompetent i ) 
e l i p o t c s i alternativa di una 
c noocrazia » (o governo del-
1'intelligenza, dei compe
t e n t i ) . 

Una parte cons is tente del-
l 'ambiente accademico italia-
no sembra ora fermamente 
attestata sull 'uso reaz ionano 
di una analoga argomenta-
z:onc, ma credo c h e debba 
essere ncordato anche che 
cosa il Socrate platonico ri-
spondeva allora alia doman
da di come e po>sibi!e rico-
noscere chi e competente e 
chi no: propno quel Socra
te che non manco mai di 
e>crcitare tutta la >ua :ron;a 
e la sua cnt ica — In: che 
si dichiarava non compelen
te e che sapova -o!o di non 
sapere ! — contro chiunque 
si fosse arrogato da se la 
qualitlca di competente . Eb-
bene Socrate pretese sempre 
che chi si dichiarava com
petente dovesse dare conto 
di questa afTermazione mo-
strando, innanzitutto, che 
cosa aveva fatto, poi qua!i 
discepol i aveva avuto e infi-
ne provando che clove c"e 
competenza e sc ien /a non 
e'e dis-=enso e contrasto di 
opinioni . 

K' disposta la classe ac-
cademica ad accoghere l'in-
v;to di quel € venerato mae
stro . a jottoporsi ad un ta
le e samc pubblico? E' sicu-
ra di poter essere creduta 
quando afferma che non ha 

responsabil ita nello stato at-
tuale deH'univer>ita e della 
cultura universitaria. ma che 
an/i ha operato in senso rin-
novatorc? E cosa dovrebbe 

e dirsi sul modo come essa 
si e riprodotta, cioe sul mo 
do come essa ha se le / ionato 
i suoi discepoli e continua-
tori? Sono domande retori-
che , come e ovvio; ma la 
cui proposizione mette in 
chiaro la sostanza della ri-
vendicazione di competenza. 
che e. come sempre. una so 
stanza politica. nel senso 
forte del termine: giacche 
la competenza o il velo die-
tro cui si nasconde la cor-
porazione e l 'eserci/ io del 
potere di direzione e di con-
trollo dei processi di tra-
sfonnazione . Ma ci sono do
mande piu di fondo che ri-
guardano il punto sc la ri
forma universitaria debba 
essere veramente di compe
tenza soltanto, non diro dei 
professori, ma degli univer
sitari. e s e e veramente com
petenza quel la di chi linora 
e riuscito a trovare un ac-
cordo solo neU'esprimere po-
sizioni di freno e mai di ini-
ziativa: quale tenia, tra quel-
li oggi in discussione. {» sta
to proposto da questi com
petenti? o quale altro? e 
non 6 forse vero, ed e un 
fatto posit ivo, che esiste in 
ogni sede una difTerenza e 
un contrasto di posizioni? 

Sono p ienamente per.iua-
so della necessita di un di-
battito che esca dalle stret-
toie in cui e stato fin'ora 
coatto e che si apra al mon
do universitario alle f«>r/e 
sociali al le classi lavoratri-
ci, a tutti i cittadini inte-
rcssati, e sono altresi con-
vinto che questo dibattito 
debba essere reale e pro-
fondo, senza preclusion! nel
la partecipazione e nel la 
decis ione, nel Parlamento 
e nel paese: ma proprio 
per questo ritengo che deb
ba essere riaffermato che 
il momento della politica 
(la quale solo in tal modo 
puo diventare essa s tessa I 
c o m p e t e n t e ) sia Tunica ga- I 
ranzia per la volonta gene- | 
rale di farsi valere contro i 
quel le sp inte corporative e 
reazionaric, c h e sono dispo-
s te a concedere agli istituii 
democratici patenti di onore 
solo quando recepiscono pas-
s ivamente le loro richieste. I 

Gabriele Giannantoni 

«Cittadini detenuti »7 dice la Costituzione 
ma in realta sono soltanto uomini indifesi 
Che cos'e il lavoro negli istituti di pena, e che cosa dovrebbe essere per creare le condizioni di un rein-
serimento sociale — Lavorano dieci ore al giorno per un salario che e di cinquecento lire ogni tre giorni 

Piano, piano in tulte le carceri italiane dove i detenuti avevano denunclato con rabbia e disperazione le condizioni subu-
mane nelle quali sono costretti a vivere torna « I'ordine ». E' un ordine fatto solo di disperazione e rancore per i gravi 
problemi che i reclusi intendevano denunciare e che sono tutt'ora irrisolti: r i forma dei codici, migliori condizioni di 
v i ta , compensi adeguati per chi lavora, diminuzione dell'altesa del giudizio. La situazione, ora, e ancora piu penosa sia per i 
reclusi come per i loro congiunti. Sono in atto, infat t i , in quasi tutti gli stabilimenti carcerari i tal iani , massicci trasfe-
r imenti in Sardegna, nelle isole dell'arcipclago toscano, a Napoli , e in decine di cilta della provincia, di coloro che 
hanno protestato. A S. Vit tore, sono ora present! solo 600 reclusi su 1300. leri sera, un detcnuto Domenico Botta, di SO 
anni, condannato per truffa e morto d'infarto nel l ' infermeria. Alle < Nuove » di Torino, I'operazione trasferimenti e ormai 
conctusa mentre e in corso a Bar i , dopo la manifestazlone iscenata ieri da quasi tutti i detenuti. Anche a Genova tutto 
e ufficialmente finito. Cosi a Brescia, Ivrea, La Spezia, Perugia C Udine, dove i detenuti si erano uniti alia prolesta dei loro 
compagni di tutta I ta l ia , massicci contingent! di poltziotli e carabinier i hanno riportato « I'ordine i . I detenuti hanno invecc 
manifestato ieri nel carcere di Ancona rifiutando il cibo e II rientro in cella 

Siamo nel carcere di S. do 
\ e una \entina di detenuti. 
^ugh nti.iii!.! d i e \ i .soni) ri 
-•tretli. l.ivoiMiio. A gruppi di 
f|U.ittro, seduti su degli sga-
belli posti in cerchio in utui 
^tiin/one umido e dal soffitto 
bass<», montano |x>nne a sfere. 
C'iascuno ha ai suoi piedi un 
grosso sacco di tela ruvid.i, 
c<»ntenente i vari |K>//i che for-
mano la penna. II primo del 
gruppo iufila « l'anima > (va
le a dire il serbatoio con 1'in-
chio.-,tro e la i>unta a sfera) nel 
(oi|X) di plastica della penna. 
quindi passu il tutto al vicino. 
(Juest'iiltimo ne chiude il fon 
do con un tappcttino nero «• 
passa a sua volta: il ter/o de-
tenuto vi infila il cappuccio 
e la ix'iina e pronta. Adesso 
tocca al c|uarto del grupp.>. 
che l.i prende |x>r riporla nei 
multicitlori scatoloni di car-
tone della spedi/innc. 

T QiKintt) ()uculiit)ii(ilr? > — 
chiedo. t Ci dd'wn una lira 
<>(ini dieci penile finito » — mi 
ris|X)iule uno. 

« Can — fa un altro — una 
lira per dieci penile, via ad 
anni yruppo. Sinnifica ehe 
quando ubbiamo finito 10.0(H) 
penne abbiamn ouadatjnatn 250 
lire (i testa: e per fare 10.000 
penne ri vunle una uinrnata e 
menu di lavora ». 

« D'invemn si (ptadanna viol 
to vwno — fa un tor/<i — 
perche il freddn ri intnrpidi-
see le viani ». Insomnia, que
sti uomini lavorano dieci ore 
al giorno por un salario che 
e di ">0(l lite ogni tre giorni. II 
che. ovviamente. non ha nulla 
a che vedere con la pena che 
debbono scontjire per i loro 
re.iti. ma rientra in quel nice 
canismo di puro sfruttamento 
<vipilalistico che in multi isti
tuti di pena contribuisce al 
degradamento della fM^rsona 
umana: un meccanismo an 
cora piu vergognoso — se e 
possibile fare una casistica 
del genere — perche il dete-
nuto e six-ialmrnte indifeso 
e non puo nccampare diiitti. 

II problema del lavoro nel
le carceri. rappresenta un fat-
tore importnnte e delicatissi-
niii. E' proprio il Ia\oro. in 
f.dti f insienv alia scuola. Ii> 
vi'drcmo in seguito) che puo 
render possibile quel reinseri-
mr-nto sociale del rittadino 
dotevuta <ii cui parla l'articolo 
27 della Costitu/ionc. 
Pi-r due motivi. Intanto aiu 

tando il recluso a vivere di 
pnito=amente la sua e^perien-
za tra le mura del carcere. 
rendrndolo utile e garanten-
dogli un minimo di indipen-
den/a economica: in secondo 

Un# inchiesta di Le Monde» sui problem! deirisola 

La Sardegna vista da un francese 
Atto di accusa contro la politica del governo di Roma, rimasto fermo, sostanzialmente, ai tempi in cui Tacito segnalava una spedizione punitiva di 

quattromila uomini -1 pastori, il turismo e i «salari da algerini» - Si tratta di dare ai sardi « un diritto reale di decisione sul proprio destino» 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. In 

Sc per v.n'.d fraiccst I'ltaUa 
si nduce ar.cora e soltanto al
ia rccch:a olcografia del Ye-
suno co! pennacchio di lurno 
o al gnr.dol:erc vcr.eziano pie-
gato sul remif come net qua 
dri del Caialetto. la conoscen-
za dclla Sardegna non ra nl 
di la delle notizie sporad-.chc 
sul banditismo o <;ui taiolosi 
alberghi per raihardari irr.-
piantat: dall'Aga Khan sulla 
Costa Smeralda Del rcsto. co 
me stup:rsenc se gran parte 
degli stcss: itahani ha una no-
none assai raga dei grandi 
problem: dell'tsala'' 

Spiegare la Sardear.a at Iran-
cesi c dunque imprr>7 quasi 
dtsperata E tu:tar;a Pea! Jean 
Franceschim ha cerca'o di a'-
frontarla entrando :n q-je^fn 
realta complcssa — b".-:d:!: 
smo e pcstOTiz:a. icra e rc.'«7 
;ndvstr:alizzcz;or.e. deccntra 
merJo e soggez-.one al po'.cre 
centrale. Roma e Cag'.:ari con 
tro \\oro c la Barbig:a — c 
rcccontandola poi ai sun: corr.-
pe.'.r:oti :n una ser:e d: art:-
co'.: che Le Monde ha puhb'.:-
cato in questi g:orr.t. 

Paesaggio 
scabro 

La prima impresv.or.e di 
questo attento riaggiatore 
strantero m Sardegna, e p:ii 
precisimente nella provincia 
di Suoro. e quella che una 
decina di anni /a si potera 
avcre nsitando I'Algeria occu-
pata dai «paras a francesi. 
Paesaggio scxibro. greggi al 
pascolo, figure nerc di pasto
ri c. imprornsamente, « l a 
s tra da e sbnrrata da due 
jeepf ». Carabinieri m giacca 
di c:ioio verdc controV.ano ac- ! 
curatamente i doeumenti del I 

vzaagiatore e li rc^t:t:r^co^n 
con un «.orr."-o cany c S>* C>~T 
cnte : hnnditi. sono da quella 
parte v. 

f .%"<•»> r.o~> ccchiamo r b>:n 
d:ti — sent e Franceschim — 
via piu mo'lestamer.tc cerchm-
mo le rnaioni dclla 'orr) c\i-
ttenza. oggi. ncll'ultima rcg:^-
nc d'Europa dove, su dist^se 
*cnza frr di f-cissi c di <>"• 
spuglt. ritroi :amo i rontroUt. 
la sorveghanza. il rolto distr.t-
to deili uomini ir. tcnuta di 
gu*-rr(i dopo una r.otte d: guar-
dia. come nr.n: ta in Kabyl'.a *. 

II dn-s;er ••ardo e aperto 
con qucste r.oiizioni che dan-
no tmmediatamenie nl lettorc 
i.' senso delta drcmmatwita 
della situazione K' ierom ne-
gli ultimi tre anni sono sta-
t: Tcaistrat: cinquanta seque-
stri di per<ona e ti r-rezzo del 
r-.sca'tn nchics'o d".: « bar.di
ll » ammonia a circi un mi-
lizrdo di lire. * Tuttama que
sta Tirrr.a d: cr:minal:ta non 
costituisce soltanto un tnt'.o di 
crona^a r.cra » Questa tfrna 
d: cnmir.alita derira prima di 
tutto da una situazione di ti 
po e col on: ale » dal la quale 
non sono nemmeno esent: cle
ment: ra:z:<t:ci 

" Col tempo — r.o'.a :l g:or. 
r.alista france*e — il razzismo 
(del contmente icrso I isola • 
n d r ) si e fatto meno mg*-
nuo ma esiste ancora net con-
trontt delle popola7ior.i arre 
•rare, inntate senza troppe 
precau2iom attorr.o al loco 
larc di Roma ». 

Contro chi si esercita :! raz
zismo contincntale1* Esiemial 
mente contro i pastori. <t !i 
cut v.ta di solitudine e di m 
tica non riesce a sostentarli ». 
Sella provincia di Suoro v.-
tono da 50 a 60 mila pastori 
che <r per iesscr.z:alc dar.no 
da t it ere a una popolazior.e 
di 2fri mila abuanti ». l/i me-
ta del reddito dell'isola pro-
tnene dalla lorn fatica « ben-
cht* questo fatto venga spesso 
dimcr.ticato a Cagliari ». 

Ed erenr-i dentro al tntnlc 
t maranagaio » della spolia-
zione tapitili^tica prima so-
no i projirictari di terrc a<i-
scr.lcisti a detraudare ll pa-
store con un r. fit to pascolo » 
csorbitarttc. Poi lengono gli 
industnah del formaggio a 
'are t! resto Scllc annate ma-
ore la sola via di salrezza da-
i cnli alia miscna diventa. per 
il p-istorc. il iurto di qualchc 
capo al pastore nemo. E' lo 
inizio dclla t spircle »: Iurto, 
icndcita, assassmio, rapir.a 

«Baschi blu» 
in azione 

<• fiuesta situazione — scr-.tc 
Franee*chim — ehc carntte-
rizzi :! q-;n.'l nlatcro Fonni. 
(irgosolo. Suoro. Orosei. ha 
crento un h.«r.'l:':tn-..) rfz lipo 
totalmer.te original- Per r;-
durre questa cnmir.alita /?'>-
ma ha mtiato qui le sue le-
aiom II proceiimcrjo r.on e 
nuoio poicne Tacito sejnr.la-
n g:a net suoi Ar.r.aii una 
spciizione m Sardegna di 
quattromila uomini mcaricati 
delli repressione del bandi-
tzsmo Le jorze di pohzia ita 
liane. z cui c$ettni nella re 
cictne debbono essere dello 
stesso ordine, sono state da-
ramente criticate. Sci mo-
menti diffictlt le unit a im-
picgate. c soprattutto i tamo-
si " baschi blu " che mizial-
mente erano stati formati a 
Verona per rcprtmere il tcrro 
rismo in Alio Adige. hanno agi-
to brutalmente: assedio. op>e 
raztoni dt rastrellamento con 
il loro contorno di bastonate, 
d: perquisiziont, di cani da 
piistore abbattutt con una sea-
ma di milra... p. 

E il rcsoconto contmua: 
* Son si puo chicderc alia po
hzia. che ha sostenuto bat-
laglie campalt dt otto ore e 
lasziato id •uomini sul terrt-

no. ri: 'are della sociologia 
Ronvi jr-ro potrchhc capire 
(he I'lrritante O.tridinsmo .->ar-
do scnmpfir;ra quando sara 
stall rorretta questa anomn-
l:i il proprietarin del mezzo 
d: pr</d'iz:ont' iede il suo 
guadnono quasi mtegralmcnte 
tonlscato dai proprictari di 
terrc c dagh tr.austriali del 
lormaiam Mantenuta in una 
m:ser:a millcnaria, una so-
cieta lossilc rtfiuta il mondo 
modemo che I'ha rcspinta. IM 
ritorma agrarm prcconizzata 
dalla sinntra non c mat stata 
leramer.te tnstaurala malgra-
do i discorsi di rito contro i 
proprwtiri assentcis'i... Tut
ti capiscono che la Sardegna 
sara risanata allorche t pastct-
ri. garar.t-.u da circuiti di ten-
dita c liberatt dalla osscssio-
r.e del "diritto dt pascolo" 
diren'erai'.o dei contadmt co 
me gli a'Ui Questa presa Ji 
coscierzz s'aecnmpagna oiun-
q:.e a mov.menti dt protes'.a. 
a sr;()j,sri. a occupjzione di 
seuole I. isola si muoie co
me se t s.ni abitanti sropri-; 
sero il d-r;tto alia fe'.icita ». 

Come si muove la Sardegna 
occupa un ierzo dell'inchiesta. 
con j,-iri:colare ri<erimer.io 
IT alle qua'.tro qiornate dt Or-
gnsolo i. Pot I'esame si con-
centra sull altro aspelto della 
situazione economica, quello 
della industriahzzazione del-
lisola. nel quadro dei venti 
anm della autonomta sarda 
Un tatto positivo e certo, nota 
Franceschim: til d i s a r m si-
ciliano e stato evitato. In. enst 
grave dt Palermo, la gesttone 
della regione da parte di una 
classe polttica troppo preoc-
cupata dei propri tnteressi. gh 
scandali a npelizione dove 
compaiono banchiert Iruffal-
dim, sindact equfoci e avvo-
cati corrotti sono stati rispar-
miati a Cagliari. Grazie. for
se. alia "antica serieta " del 
sardo che iha salvata da 
questi eccetBi? ». 

Ma bisogrut guardarsl dagll 

ott:ri'.srn e,cessni. Anche qUi 
« :,' rttnrdi'iamcnto tra le au-
t<>r:ti; •• sjn'ssn de'iitnrm e i 
(i'lTip; ::np:*-^hi non si conta
in) piu J Sicriie dal punto dt 
i:\ta del in store della Harba-
QUI T Hea:o\'' c Stato sono la 
stes-,'1 
stante 
zione 
za n'i 
fondo 

cosa •-. Ino'.tre. nono-
un ustcma dt ptamfira-
• cincertata s abbastan-
•• 11'cconomia rcsta, al 

eolontale c ossessio-
r.ata dal unto della mdustria-
lizzaziiaie ad ogm costo, co
me capita \peno nelle arcc 
sottosi iluppate » 

,1 questo punto linchicsta 
za ancora p:u al fondo del 
profilemi e s- snfjcrmn con 
una msi^fnza pin che gius.it-
f.cata sugl: aspetti di questa 
ir mdustrializzazione ad onm 
co\to r r *.e e 
r.o drlla Sa'detjna 

granne inn: 

Fabbriche 
«coloniali» 

sCrli imprend.'.ori Italian: — 
osseria Franceschim — che 
stanr.o alia rcgola del gioco e 
cercar.o il missimo profitto. m 
Sardegna apprcfittano delle 
vane disp/osiziom in loro ;a 
tore. Senzi dubbto un deci-
mo delle raftmerie italiane 
%ono qui. m particolare a 
Porto Torres Bell'a^are: que-
ste ra'Jmeric impiegano ben 
pfrcht sardi e a salari d'alge-
r:n:. Altre tmprese si tnstalla-
no per appronttare delle fact-
litaziom comum a tutto il 
Mczzogtorno- tormtura gratui-
ta dell'intra.struttura. prestiti 
del Credito tndustrtale Sardo 
al 3 5"e su quarant'anm. sov-
lenziom non rimborsabili. fa-
cilila fiscah considercvoli. 1 
meno or.cstt trasteriscono qui 
un materiale usato ch'essi so-
stttuiscono nelle loro fabbri
che delta penis-ola. montano 
una fabbrtca '' colonial*" * 

se ne winn al prtmo s^mpe 
ro. lasciar.do alia reaume ;.' 
complin dt snhriarcnrii una 
tmprcsa totataal tallimcnto ». 

II quadro e identtco per chi. 
come Karim Aga Khan, ha 
sfruttato I'tsola per untz :m-
prcsa turtslira « di rapma •>. 
per creare una vera e propria 
« necropolt » del turismo per 
raihardari che impicga. tra 
laltro. mano d'opera conti
nental. 

Allora <f a cosa seric una 
Petrolchimica se essa impic
ga pochi sardi e salari dt mi-
sena e paga le impostc a Mi-
lano"> Che fare di un ghetto 
alberghiero per miliardari al 
quale sono stall rcgalati mi-
liardt dt infrastrutturc strada-
W Son sarebbe meglio per-
mcttere at pastori sardt di 
Inirla di essere pastor i gizer-

v-.en deVi.t pre^Toria"* O tare 
:n modo che il turismo si in-
stalli veramente m un'isola 
che. ma'.grado le sue spiagge 
ammirevolt, ha r-.eno j/o^t:-
leito della sola cittn di Ri
mini'' » 

Questi sono gli inlcrrognii-
it since:, e drammatici. sol-
'.evait dal ciornalnta fran-
cesc al termine dclla sua in
chiesta Ed a quest: egl: ri-
spor.de, tuttavia. con un ctto 
dt fede la gente dt Sardegna. 
in que\ta lotta contro lo sfrut
tamento eolontale da parte 
del contmente. ha maturato 
una sua classe dtrigente men
tre « una contestazione vigo-
rosa st tneartea dt ricordare 
at eonstgheri e ai mintstrt lo-
call che molto rimane da fa
re ». Ixi Sardegna tn<omma. 
nonostante tulte le gravtssime 
def.cienzc rtscontrate, t ntardt, 
gli ingannt. Varretratezza, 
« non lestimonui contro il ia-
lore delle espenenzc che con-
siste r.el dare agli uomini, r.el 
quadro della loro provincia. 
un dtntto reale di decisione 
sul loro proprio destmn ». 

Augusto Pancaldi 

luopo aprcndogli una prosp, t-
t i \a di lavoro pt-r quando tor 
nera alia vita civile u i pen.-d 
che oltre il •"».")''' dei dttcnuti 
sotto i 25 anni d'eta non |v>s-
siede un mestiere fisso). 

Ma la realta, nelle carceri 
italiane, sotto il prolilo del la 
voro e dnunniatica. Non csisto 
no, in nessun istituti* di pena 
(tolti quei rarissimi istituti pi 
Iota come Kebibbia. Alessan
dria e San (iimignano) locali 
adalti al lavoro; l'cdili/ia car-
ceraria non si e mai |x>sta 
problemi di reciqxTO sociale 
ma ha crealo unicamente stru 
menti di puniyionc. Anche la 
dove i detenuti Ia\oraun. CSM 
sono soggctti ad un duplice 
sfruttamento: come lavorato 
ri e come reclusi. 

All.i fine del gennaio scorso 
la popnla/.ionc carceraria m 
Italia era di .'12.072 unita e i 
detenuti al lavoro risultav.ino 
lo (M«). p.Ko meno del 7A\ <. 
sono addetti a lavori >ia per 
.t/.iendt-- private che per lo 
Stato. Ma vediamo qi/rzli bun 
ri fanno i detenuti: biciclette. 
ciclomotori. pe/ / i di ricambio 
| X T bicicli. nuKiili bar. articoli 
s|X)rtivi vari, articoli dettrici. 
penne a sfera. stoffe. berretti, 
scarpe. lavori in pag.ia. Tut 
ta una gamma di pnxlotti. 
come si vede. che il consu 
mature si ritrova sul mercato 
pagandoli normahnente. Inve-
ce essi sono stati fatti sotto-
costo. 

(Jualche settimana fa i re 
clusi della casa di pena di San 
(iimignano si rilK-llarono. pro-
testiiudo contro la scarsa re-
tribu/ione del lavoro: un cpi-
sodio cho paSMI quaM sotto 
siU-n/.io. ma premonitore delle 
altre rivolte di Torino. Mil.i-
no e Genova. Quali sono le 
paghe d<-i detenuti lavorntorf.' 
F.ss(> sono legate alle qualifi 
che: un lavorante speciali/ 
/ato prende G20 lire per la 
giornata lavor.itiva di H ore: 
un lavorante di prima iratego 
ria ."HO lire: seconila eatego-
ria atO: apprendista 400. 

Coufrontinino adesso le pi 
ghe carcerarie con quelle li 
here, sempre rapportandoci ai 
mestieri in uso nei peniten 
7iari. Un capo fabbro prende 
fino a 3.000 lire giornaliere (in 
carcere 020): un cat>» fale 
gname 3..")0(l fin carcere 620); 
un capo cal/olaio 3.")(t0 (in car 
(ere fi20): un muratore 3,h00 
(in can ere 580): un meccani-
ro 4.000 (in carcere .̂ >80): un 
elettrici'-ta 3.7)0 fin carcere 
r>H0): un «;arto \W$\ fin carce
re r>fi0). F. cosi via. 

Storrore questi elrtuhi di 
cifre — da un lato quelle car
cerarie. dall'altro quelle di 
un lavoratore Iibero — ^ign:-
fica n-ndersi Mibito conto i\<-
Eli (iinrmi profitti che puo 
rendere il lavoro cnatto. Kd 
ecco che occorre |>>r~i altre 
domande: attraver>o quali ca 
nali sj accede anli appalti del 
I.ivoro dei detenuti. da parte 
di ditte private? Quali «=ono i 
prcv/i reali che \engoiM con-
venuti tra l'amministrazione 
ncniten7iaria e quo!!a privata. 
per i pr-vdotti finiti? A bene 
ficio di chi va la diffrn n/1 
tra co-to di un oscctto co=tnii 
!o :n carrrre c qurllo dt ana 
lopo pro<i<itto co^t^lit" fu-iri? 

In conchi-ione. il n"nti-Ml'.co 
."ibu-o (Kll'ii'im'! c ari trato c<>:i-
<-tr.'v n pot he d:»*e priva*». 
Ix n introdr»tte rt nh amtmzit: 
(ii-cl- app.i!:i e tivi ^i\) appall'. 
del nv:ii-iert) di Gr.'/:a p Gi i-
CTI/I,I. 1,1 rcali7/a/ior.c di ir.-
C(n'.! profitti. Que-to V.p-i rii 
l.noro. qur>to be-tialc -fru'-
t.in'.t ri\<,. compie p>V: per ir.'e-
ro :1 suo ciclo nc-L'-itivo ri'.-
strugpendo sul nasctre. :n 
<>nni detcnuto. proprio quo.:!; 
iKmcmi m-irah c civili ci.-" 
d.>vrc-bbe invecc creare .-A 
aliment-ire. Non fu-r/if.r.e cri:; 
cntiva ck-1 Livoro, riur.q ie. rr. i 
fun7:one reprc-s^iva del l.ivnr.i 
Ancora una volta il cittadir.a 
detcnuto vlcnc cor.sid.~r.ito a 
livtllo sub u m a m : c>>-i cc .̂-"1 

rv-.n lo si p^udica d.«v--> di q•.>'!-
lo elcmcrtari forrre n. «.v 
pr.ivvivcn7a ere s.n-> f n-
sca!d.imcr.:^. Ie a;:re//af;re 
icicniche e o">-i '. a. rx-n lo si 
i!-::nica rfr>p,.:re d-. jro di u".a 
i: u-'a t-.crt ode. T.;"o quadra. 
ir. qufl.'a cocci ricre- r:» '. r. >-tr> 
i.rd '-•n'.er.M r»r.a! 
v f I'at-i la < b-«rc.̂  
a! r>r-:i citlia f.r.o-tr.i. il !ot-
'a di c.">'.ttr.7:.'kro al r»-to ritl-
!i p-:c>.<,;:.>. ",v"i lire a", z'.or-
r,i -.nv.x'e ci:i:e 4 C«'«l che -rxt-
'.tr.-o. F. tutto. :r:',.rr.arcab!lrr.or.-
te. t.̂ rr.a al s\j.-» baricor.tro. 
la vi .>n7a di c l i ^ o che o 
alia ba co dt 1 nostro c\vi!co 
rvrvilo e dol nostro ordira-
mer.to pc nittnaario. 

N'ol carcere di C. ho visto 
alcuni dctcr.uti fabbricare :n-
terru'vtori c'.cttrici. Anche 1 >-
ro lavoravano in caterv.\ o ve-
nivato p.igati cinque cer.ti.-i-
mi di lira al pez/o. C'e allora 
un altro modo per rcr.dersi 
conto dtli'inft"r^).^ carcoraro: 
un lnoco do\c ogj i . ncll'ar.ro 
!!>*!>. i salario di un uonto 
che lavora e rvg^^to in ba.»e 
ai rtnto>imi. 

Cesare De Simone 

che ru ;.r.-
• i: ljr> > -! 

I 60 anni 
del compagno 

Terenzi 
Gli auguri di Longo 

II compauno Amerigo T»-
ren/.i, membro della Commis-
siiiiU' ceirr.ilt' d: ctnlro'.'.o. 
compzf o;.-K! rt) anzii. II com-
pa;-no I.uigi I.on^o ^li iia in-
viato la seguente le'.tera: 
i( Caro Tereri/i. 

de^idero ti jminga, nel gior
no del tun scsantes imo com 
pleanno l'auguno p;u affet-
tuoso di tutto il Pjriito, e mlu 
per^onale. uiMeine al ricono 
-seimento e ai ringraziamento 
per tutto quanto hai fatto in 
quesi'i venticinqup ami! — e 
per quanto fai ancora — per 

i creare, difendere e sviluppare 
la stampa coznunista e de-
znocratica. Noi tutti sappiamo 
che molto di quel che abbia 
mo. in questo campo, lo dob-
bzamo alia tua iniziativa, alia 
tua passione politica. alia tua 
intelligenza. Sappiamo anche 
che la stampa. nel nostro e in 
tanti altri paesi, vive un mo 
mento delicato. pcrclie la con-
centrazlone monopohstica e le 
spinte autoritarie e conforzni-
stiche met tono tulto m ope
ra per cercare di soffocare le 
voci hbere e indipendenii, l 
giornali che si battono per 
una politica di rinnovamenlo 
democratieo. di prosressu, -i: 
Stiustizia, nella prospettiva di 
una so<"iera sociahsta, costrui-
ta a misura dell'uomo e capa 
ce di ri->o!vere i grandi pro-
lilemi del mondo contempo-
r;.neo. Su questo fronte di lot
ta il tuo lavoro e !a tua nnz:a-
iiva arquistano un'imporianza 
di primissimo piano poiche 
e una grande conquista demo
crat ica, per tutta la sociena /.a-
liana. il fatto che csistano quo
tidian! hberi da o»m cond:-
zionamento dei grandi gruppi 
economic! e delle forze politi 
che conservatrici, e che si pro-
pongauo. in questo settore. 
nuove iniziative destinate a 
rendere queste voci ancora piu 
forti nella loro auronomia. 

Per tanti e tanti anni anco
ra ti auguro. caro Terenzi, buo-
na salute, passione e s'.ancio 
Kiovamli. " grinta " nel con-
durre questa lotta, che e lot
ta — su un terreno tra i p:u 
important! — per unTtalia ia 
quale cornsponda app:eno £. 
que! grandi ideali che hanno 
animato sempre la nostra ba:-
taglia. e che :: hanno condot-
to — negli anni -irmai lonta-
ni della res-.stenza al (asci-
smo — a entrare in questo 
nostro grande Partito che, co
me diceva Toghatti, viene da 
lontano e vuo'e andare lon-
tano, molto lontano. 

Con un aftetruoso abbraccio. 
LIIGI LONGO » 

<r. L'L'nild » porge al 
gno Terenz: l'auguno 
fettuoso dclla redaztor 
iamnunistrazione c di 
suoi lettori, c tl suo 
ziamento per I'attnita 
sionata da lu: stolta p 
e tanti a".n: per contr: 
fare de'.'.'o'gzr.n d-'l 
un grande quo'.idia 
rnas'i. 

compa-
p:ii a'-
ic, dzi 

tutti : 
rtngra-
appai-

er tin'.: 
butre a 
pari:'.'' 
no it 

A Ginevra 

A meta giugno 
Paolo VI 
visiterd 

ortodossi 
e protestanti? 

C.TT.V D-:L V \T :C \NO. :•? 
A "> z/.v ••> t ••». - : J T M ? P.'O 

*•> VI r.a di: •> a: :'e->.'.: c v \ > r 
'..< cxr.->^:i .-i-^ri --.i-erj • 
'"• '. r~-^7~<>'->i\. iTdM c«t'.'.-i"_:' f 
>,n I '-. t M» r:.- > ; « r 
:>-..i d. ir: i>. >:••>-.."a: tr.--~> 
che '•i e oy.-~r:a c^z: — aa ».-^: » 
.! Papa — I'tpw::.-. •? a- -." 
terven -o. '̂- i*:r ••» u"z-a e a 
C, neva a'.'a ce'ek-z; I T •:•:'. y. 
: T : ! : V ; O - I iei'.z ••-niaz —-* 
ielVrr-yz-, zzzz.o'e •.-.'<—r-r —•5 
le n-\ .'.7r"re. r---rl-\z : c- 'z 
,-'•-: 7 -vr.j iel w i j i ; - j —e- -
rfi -\u7-4. .\~^z— i dfc-to d 
ri'Tvidere a'fe'~.c' ra~ncr.~e » 

N»."••> v a ; : . i >;>>'.' x>. q.?-
V>:J n S. zzcra. .i.rxju-e »?• 
:r.a •:: qjel'o. oof r. to t p u .•*•• 
peon.it.vo >. .^ l";-r>da. a 1-: 
z'. o>: b>>o. Darera. s: d^v r. 
Vat.c^c.o < jn i c - r c a! rr.i<< -
rr*'* >. ':'. : i'.taT.a, I v v . p j -> 
rortarr.e d. ciz.30' > -embri. Pare. 
jr.fa::.. c.t-e :l \'--\'.:CM~O -ibfe l 
c\vnp:v.:o jri r>a> î pre*-'* :: 
Con<:a'.:n nit-d-.a'-e de'.'.e Cre-* 
{c)-e e<vr.-\Tir:ie -U che^e. fra 
orttvi.vi-e. 2Ciz. ca-v o p.-j:e**.j> 
t:V. re ha da to o.»".z:a. ca G-
«vv.*a (« la c "a d. Calv iv ii 
'.'. C.*"s ;l.o sttw». ;vcv" <»rvio 
ohe taie t M\"p.-ti'.iien:e > tV-de 
r..> ^ ! parvi o >:-.Jto c»m.r .ato 
t^':-f,x- va-nonte ca'. c r d n ' t ' 
J.̂ n \S il'.vor.H.ii. c.iptt del S#-
STe:ar.a*o 5>-" 1 Lev at~m d»"* 
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