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Gli psichiatrici di Agrigento e Palermo 

Due ospedali-lager 
del Mezzogiorno 

Internato nel manicomio di Agrigento 

PICCHIATO A MORTE 
SPIRA DOPO ORE NEL 

LETTO DI CONTENZIONE 
II malato, un avvocato, non sarebbe stato pericoloso, ma avrebbe solo 
«dato fastidio » - Aperta una inchiesta, indiziati due infermieri • Con il 

fegato a pezzi non lo portano nemmeno in un ospedale adatto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 30 

Orribile fine di un ricoverato in quel « lager » legalizzato che e, come tanli altri, I'ospe-
dale psichiatrico di Agrigento: legato con la violenza ad un sommario letto di contenzione, 
la vittima ne e morta tra lunghe e spaventose sofferenze. Non si tratta di una « disgrazia »: 
piuttosto ha tutte It* caratteristiche di un delitto, prodottu quasi inevitabilc della esaspera-
zione di certi sistcmi « di cura » comunemente praticati qui e altrovc. Dai primi accertamenti 
disposti per ordine dclla procura della Repubblica (solo in seguito all'intervento della ma-

gistratura sono del resto tra-
pelate le prime indiscrezioni 
sulla terrificante vicenda. che 
risale a domenica scorsa) e 
infatti emersa una circostan-
7.1 atroee: causa o concausa 
della morte del ricoverato e 
stato lo spappolamento del fe
gato. provocato da un colpo 
violento. 

Dopo questa scoperta che ha 
sconvolto e distrutto le prime 
versioni di comodo sull'acca 
duto. cinque infermieri — la 
intern squadra di servizio nel-
la notte tra sabato e domeni 
ca .quand'e maturata la tra-
gedia — sono stati posti sot-
to inchiesta e interrogati dal 
sostituto procuratore dotto>-
Cirami. Sembra che le deposi-
zioni rese siano par/ialmente 
contrastanti. ed abbiano fatto 
emergere precisi indizi di rea-
to. ma non si sa ancora esat-
tamente a carico di chi tra 
responsabili e subalterni del-
lo Psichiatrico. 

II sostituto Cirami ha posto 
in stato di fermo giudiziario 
— perche indiziati del reato 
di omicidio colposo — gli in
fermieri dell'ospedale Caloge-
ro Sciacca. 415 anni e Stefano 
Lana. 42 anni. 

Ad ogni modo, gli interroga
tor sono gia valsi almeno a 
consentire una precisa rico-
struzione degli eventi che han-
no provocato la morte del ri
coverato. che e il quarantenne 
Raffaele Rap. residente a Li-
cata (Agrigento) e laureato in 
legge. II Rap era quasi di ca-
sa. nella quarta sezione dello 
ospedale agrigentino: in preda 
periodicamente a crisi di deli-
rio. vi si faceva ricoverare 
con una certa frequenza. riac-
quistando entro breve tempo 
un relativo equilibrio. Cio che 
consentiva di godere. anche 
aH'interno dello Psichiatrico. 
di una relativa liberta di mo-
vimento. tanto piu larga — si 
fa per dire — in quanto era 
ormai lui stesso ad avvertire 
il medico di turno dell'appros-
simarsi d'una crisi. (Insom
nia, e detto per inciso. Raffae
le Rap ovunque doveva stare 
tranne che in un ospedale-
lager). 

Ma sabato sera «1'avvoca-
to ». cost lo chiamavano i suoi 
compagni di sventura. non se 
la sente di andare a letto: an-
zi. semmai desidera un caffc. 
Non solo non glielo danno. ma 
lo costringono con la forza a 
coricarsi: e. perche ci resti. 
gli legano alia branda i polsi 
e i piedi. come e stato poi ri-
levato dai periti nel corso del-
l'autnpsia. E' in questo fran-
gente che. certamente. e av-
venuto Firreparabile. con le 
violenze e le lesioni al fegato. 

L'indomani. solo verso le 
dieci. qualcuno si ricorda di 
Raffaele Rap: e ancora pri-
gioniero del letto di conten
zione. e si lamenta debolmen-
te. in uno stato di semi-inco-
scenza. Viene allora chiamato 
d'urgenza il medico di guardia 
dottor Nobile il quale, duran
te un vano tentativo di riani-
mazione. raccoglie le ultime 
parole del poveretto che. tra 
lancinanti e in quel momento 
inspiegabili dolori alio stoma-
co. descrive quel che gli e 
accaduto. 

L'agonia di Raffaele Rap si 
protrae tutta\ia per cinque ore 
e mezza. Possibile che fosse 
inutile in quelle lunghe ore. 
qualsiasi intervento per cerca-
re di strapparlo alia morte? 
Anche questo dovra accertare 
1'inchiesta penale disnosta dal 
proc-jratore capo di Agrigento. 
La Manna, appena e avvertito 
dell'accaduto dal direttore sa-
nitario dell'ospedale. il profes
sor Mario La Loggia, fratello 
di un ex presidente DC della 
Regione e lui stesso notabile 
democristiano. pero in declino 
da quando. piu di dieci anni 
or sono. fu per alcuni mesi 
coinvolto nel caso deU'assa?si 
nio del commissario capo 
Tandoi. 

Certo e che appare assai 
problematic*! l'esito dell'evi-
dente tentativo riduttivo gia 
in atto per cereare di circo-
scrivere a qualche uomo di fa-
tica la responsabilita esclusi-
va dell'accaduto. 

Poi. e ancora piu difficile 
non pensare che certe misure 
(ad esempio l'uso del letto di 
contenzione. per giunta non di 
fronte ad una crisi. ma al 
semnlice e legittimo rifiuto di 
un atto autnritario) non solo 
siano tollerate ma esplicita-
mente avallate. 

Infine — ed e Faspetto piu 
grave e di fondo riproposto 
da Ho spaventoso caso — d 
impossibile scindere questo 
specifico atto dalla violenza 
generate della struttura sani
taria in c u r e intervenuta la 
morte del povero Rap. 

Giorgio Frasca Polar* 

Lo psichiatrico di Agrigen
to costituisce, con I'analogo 
ospedale palermitano, uno del 
piu tembili casi-limite della 
gia drammatica condizione 
delle attrezzature samtane 
pubbliche della Sicilia e del-
I'mtero Mezzogiorno. Mighata 
di « malati» si affollano. '"n-
freddoliti e affamati. in ca-
meroni spaventosaniente spo*" 
chi e inattrezzati Manca I'es-
senziale. spesso anche i piu 
comuni medictnalt. 

Ma I'aspetto piu grave del
la situazione e dato dalle cuii-
dizioni ambientali: Vozio piu 
degradante, come la mancan-
za di qualsiasi attrezzatura 
per il lavoro e lo svago, aq-
gravano la tendenza dei rico-
verati alia passivita, all'iso-
lamento, alia fuga dalla realta. 

Tre anni fa, deputati e se-
natori delle commissionx sa-
nita del Parlamento tornaro-
7io sconvolti da tma visita al 
cosiddetlo manicomio di Agri
gento. Da allora la situazio
ne 7ion & cambiata in nulla 
e per nulla. 

I commtssari visitarono an
che quell'altra mostruosa ver-
gogna che e lo psichiatrico di 
Palermo da tredici anni sot-
to « temporanea » gestione 
commissariale di una notabi
le dc. 

Anatogo fu lo sgomento; al-
trettate perb Vignavia del 
ministero e dell'Ammtnistra-
zione provinciate, anche di 
fronte alia denuncia di gra-
vissime disfumioni — spesso 
e per lunghi periodi, il vit-
to per i ricoverati si riduce 
ad un pane e formaggio — e 
di intollerabili realta come il 
reparto infantile, una sorta di 

laser nel lager, fonte di spa-
ventosi traumi. 

In questo reparto fu segre-
gato qualche anno fa — for-
se qualcuno dei lettori ricor-
dera il caso — quel bambino 
«reo» di essersi preso per 
fame e per suo piacere due 
scatole di formaggini e un 
paio dt libri di fiabe da un 
armadio della scuola. Ne fu 
tratto fuori solo per interven
to de 1'Unita che ne fece uno 
scandalo nazionale anticipan-
do i tempi di una recentisst-
ma trasmissione televisiva 
che ha rivelato la tembile 
ampiezza del fenomeno. 

Ma ancora qualche giorno 
fa lo psichiatrico di Palermo 
e tomato alia ribalta della 
cronaca: due studenti univer-
sitart ne stavano visitando i 
padiglioni per studiare che 
cosa non deve essere un ospe
dale, e tantomeno un ospe
dale psichiatrico. Appena si 
sono messi a scattare foto, 
sono stati letteralmente se-
questrati da un paio di bra-
vacci e condotti negli uffici 
della direzione dove, pena il 
perdurare del sequestro di 
persona, hanno dovuto conse-
gnare il rollino impressiona-
to che e stato distrutto. 

Volevano documentarsi, i 
candidi. «Non vogliamo che 
foto si prestino ad eventuali 
strumentalizzazioni politiche». 
hanno replicato i dirigentt 
dello psichiatrico. 

Ora, di fronte all'omicidio 
di Raffaele Rap, ci sara an
cora qualcuno che osera par-
lare di « strumentalizzazioni»? 

g. f. p. 

Rivelazioni d i un gruppo di tedeschi 

Bormann vivo 
commercia 

vestito da frate 
II braccio destro di Hitler in Bolivia a 
capo di vasti traffici - Armi sotto la to
ri a ca - Informazioni ancora da verificare 

PARIGI. 30. 
Martin Bormann — l"e\ 

braccio nestro di Adolf Hi
tler — vivrchbe attuaimcri'.r 
in Bolivia =otto le spupla- di 
•in frate. Dove — p.ire — 
la sua <;alvez/a ad un mer 
cante cbreo ed e a capo di 
una vast a organizzazione 
commerciale che ha ramifi-
cazioni in quasi tutti i pnrsi 
deH'America I.atina 

Lo afTerma un documento 
elaborato da alcuni tcdrscvu 
resident! in America v da 
essi trasmesso a Beate Klar
sfeld. la donna che ha sch:nf-
feggiato quattro anni fa i' 
cancelherc tedesco Kurt 
George Kiesinger e che ha 
dedicato molti anni della 
sua vita a combattere l'an-
tisemitismo. 

II documento e stato con 
segpato. in copia. ^H'IIILCO 
pangino dell' ANSA dalla 
stessa Klarsfeld. 

Borman — si legge no! 
documento intitolpto « Va 
ridiis notes on MB » (Mar-
im Bormann) — fuggi in un 
paese dclI'America centrals 
a bordo di un ^ottomarino 
subito dopo la disfatta del 
regime nazista. camhiando 
piu \olte nome e nparando 
nel 1&8 in Bolivia sotto le 
spoglie di padre Augu^tm 
Von Der Lange Lenbach. Se-
condo gli informatori della 
Klarsfeld. comincia a questo 
punto !a Iunga lotta tra Bor 
man e i suoi « persecutori * 
Padre Aiigustm 'ra^corre 
cinque anni nella parte me 
ndionale della Bolma. ad 
un passo dai confini con 
I"Argentina c il Paraguay. 
spostandosi di continuo per 
sfuggire a tutte le ncercho. 

Bormann sofTre di una for 
ma collerica di mania di 
pcrsecuzione — prosegue 'I 
documento — vede nemiri 
dappertutto. non si scnte 
mai al sicuro. II falso pretc 
si nfugia in casa di un mer-
cante cbreo. Hans Strauss. 

sperando che a ncssuno \cn-
ga mai in mente di cercarlo 
prupno li. I suoi rappnrti 
coo Hans Strauss sono otti-
uii e i due finiscono addi-
nttura con I'apnre un'agen 
zia di cambio assicme. 

Nel 1953 Bormann — .sem-
pre secondo il documento — 
si trasferisce a La Paz. 
dove comincia a tessere una 
fitta trama di rapporti com
mercial! ed i suoi viagci 
improvvisi all'estero si mol-
tiphcano. 

Nonostante i suoi sposta-
menti. Bormann non riescc 
ad evitare di lasciare trac-
ce. II falso padre Augustin 
va prima ad abitare in casa 
di un nesro7iante ebreo. I.a-
riislav Hexner («portava 
sempre <=tivah da cavalle 
ri770 sotto la tonara e gi-
rava armato»). poi si tra
sferisce neirabita7?onc di un 
dcntista tedesco. Heinz Wan
ner (if ncc\eva strane visi-
te notturne. una volta ven-
ne anche il \ice con-ole sta-
tunitcnse >). 

Tutti i suoi padroni di ca
sa sono col pit i dal tempo 
che padre Augustin pa^sa 
ad allenarsi al tiro al bcr-
sagho. Egli racconta a tutti 
di essere stato m pas«=ato 
un mercenario. di aver com 
battuto in Spagna e di aver 
«incontrato Dio» proprio 
sui campi di battaglia 

La sua vcrsione — sotto-
hnea il documento — non 
sempre convince ma noi ca-
si cntici Bormann e sempre 
lesto a tirare fuori un « pas 
saporto vaticano >. Bormann 
ora trafTicherehbe in armi 
oro e capcRgerebbe una gros-
sa societa di importazioni 
ed csixirtazioni. Intanto da 
Parigi d stato annunciato 
che il go\emo francese ha 
chicsto a quello boliviano 
I'estradi7ionc del massacra-
torc nazista Klaus Barbie 
che si nasconde in Bolivia 
col nome di Altmann. 

Clamorosi risultati delle indagini del CNR lungo i 7.170 chilometri di costa italiana 

F llndustria che uccide il mare 
138.900 aziende scaricano tonnellate e tonnellate di residui nelle acque del Tirreno, dell'Adriatico e dello Jonio — I porti privi 
di serie attrezzature per la decantazione delle acque — Drammatica situazione sul litorale romano, a Venezia e a Genova 
Pericoli seri sul piano igienico e per la conservazione dell 'ambiente — Gli interventi degli enti locali — Analisi zona per zona 

Le tragedie del mercurio in Giappone 

L' inquinamento 
crea nuovi 

morbi micidiali 
Ogni giorno centinaia di persone sono colpite 
da malattie finora sconosciute ma direttamen-
te collegate alio smog e alle scorie industriali 

TOKIO, 30 
Queste fotografle documen-

tano una realta tragica in 
Giappone. La bambina che 
giace, con le man! orribllmen-
te contratte, sta morendo dl 
una malattia che fino a qual
che anno fa era sconosciuta e 
che nella citta di Minamata 
ha gia falciato piu di cento 
vile umane. Gli sclenziati 
1'hanno chiamata appunto 
«c Morbo di Minamata » ed 
hanno potuto accertare che e 
causata dalle scorie del mer
curio vomitate in mare dalle 
decine e decine dl Industrie 
chimiche che sorgon»» a Mina
mata. I a malattia c I Minamata 
e un nuovo, orribile modo di 
morire: il metil mercurio di-
strugge poco a poco il siste-
ma nervoso della vittima ren-
dendola incapace di sentire, 
vedere, parlare e controllare i 
movimenti. La vittima cade 
quindi in uno stato di assolu-
ta parallsl cui subentra II co
ma e la morte. Non e stata 
trovata ancora una cura effi-
cace. 

L'altra foto illustra un epi-
sodio meno tragico ma gravis-
simo: trecento studenti della 
scuola media Shakuji " Mina-
mt si sono sentiti improvvisa-
mente male, tutti ins iemejy- . 
nedi scorso. |l dottore della 
scuola non ha potuto far altro 
che farli stendere l i , nel corri-
doi e nelle aule, in attesa di 
soccorsi. E' stato accertato, 
anche in questo caso, I'avvele-
namento da una sostanza chi-
mica che ha provocato il ma-
lessere, collegato con una fitta 
coltre di smog che copriva quel 
glomo la citta. 

2.400 tonnellate dl ossigeno 
al giorno sarebbero necessa-
rie ai microrganismi present! 
nelle acque per "mineralizzare 
le sostanze inquinanti che ogni 
giorno vengono riversate sugli 
oltre 7.170 chilometri di cost* 
italiane. 

In un anno il carico inqui-
nante raggiunge le 875 mila 
tonnellate, cioe 122 per ogni 
chilometro di costa. 

Questi dati si riferiscono al 
l'ultima indagine sull'inquina-
mento delle acque costiere ita
liane effettuata dall'Istituto 
nazionale di ricerche sulle ac
que del CNR lo scorso anno, 
ma negli ultimi 12 mesi, se
condo gli esperti, la situazio
ne e rimasta pressoche immu-
tata nonostante alcuni impor
tant! provvedimenti presi da-
gli enti locali. 

II carico inquinante che gra-
va sulle nostre coste e costi-
tuito essenzialmente da: 1) 
industria (per la quale si e 
proceduto a tr&sformare le 
unita industriali in termini di 
abitanti equivalenti); 2) po-
polazione residente; 3) traf-
fico marittimo di passeggen; 
4) movimento turistico (in 
termini di abiUviti residenti). 

INDUSTRIA — II peso eser-
citato dall'industria sull'inqui-
namento costiero supera di 
gran lunga quello attribuibi-
le agli scarichi cloacali sia 
per quantita che per intensita 
ed estensione degli effetti 
dannosi. 

Lungo I 7.170 chilometri di 
costa del nostro paese, sono 
dislocate 138.900 unita indu
striali (20 per km. di costa) 
nelle quali lavorano 873 mila 
persone. 

31.500 sono officine mecca-
niche, 25.200 le industrie di 
confezioni, 17.800 gli impianti 
per la lavorazione del legno, 
16.900 i calzaturifici e 11.900 le 
Industrie alimentari. Esistono, 
inoltre, 16 raffinerie a ciclo 
complete che lavorano per an
no circa 81.600.000 tonnellate 
di greggio. II maggior nume-
ro e a Genova (dove ne esi
stono 4) mentre, secondo al
cuni dati della Confindustria, 
che si riferiscono al 1969, 1'80 
per cento della capacita di raf-
finazione italiana e ubicata 
proprio sulle coste. 

Le navi-cisterna arrivate in 
un anno (i dati sono del Mi
nistero della Marina mercan
tile e si riferiscono al 1967) 
sono circa 20.200 per un to-
tale di .66.100.000 tonnellate di 
stazza* netta. I prodotti petro-
liferi sbarcati 115 milioni di 
tonnellate e 37.500.000 tonnel-

Mate q«eJlh"imbarcati. >i 
Sulle coste italiane sono di-

slocati inoltre 20 impianti pe-
trolchimici con una capacita. 
lavorativa annua di 30 milio
ni di tonnellate e 13 impianti 
per la lavorazione di greggi e 
distillati petroliferi (di cui 
due neirimmediato entroter-
ra). In 12 porti itau'ani non 
esiste nessuna opera di rice-
zione e decantazione delle ac
que di zavorra delle navi ci-
sterna. Per i principali porti 
invece, le attrezzature antin-

I I saccheggio dei « Matt ia Pre t i» a Taverna, esempio di malgoverno del patrimonio artisfico 

Come si spoglia la patria d'un artista 
Dopo il « no» delle Belle Arti per la creazione di un museo, il prefetto nega alTamministrazione comunaie di sinistra perfino il 
diritto a un custode • Dieci dei venti quadri spariti in pochi anni - II capolavoro trasferito dal prete in un locale « adatto » 
e stato trafugato venti giorni fa - Un paese depauperato del suo unico patrimonio - Perfino le tele sono «emigrate» 

Dal nostro inviato 
TAVERNA (Catanzaro). 30 

Le ultime vicende politico-
amministrative della patria di 
un grande pittore italiano pud 
essere una esemplificazione di 
come in Italia viene custo-
dito il patrimonio artlstico e 
del fatto che, per dirla con 
un parere riportato da Time 
1'amministrazione per le Belle 
Arti e il «piu anacromstico, 
insensate assurdo settore del-
1'apparato stata le in Italian. 

Taverna e la cittadina d! 
nascita di Mattia Preti. il pit-
tore del '600 che ha lasciato 
qui una ventina di tele: esse 
hanno finito per costituire un 
inestimabile patrimonio per 
questo comune alle pendici 
della Sila. stretto dalla morsa 
dell'abbandono a causa della 
mass'iccla emigrazione. 

Cosciente di questo l'amm!-
nistrazione popolare, fin dal 
1967. aveva proposto ai mini-
steri competenti. prima di tut 
to a quello della Pubblica 
Istruzione. che venissero pre-
se delle misure idonee al'.a 
salvaguardia delle opere d'ar-
te Se. ad esempio, era detto 
nella richiesta al ministero 

(e'e stata anche una apposl-
ta interrogazione parlamentare 
di Miceli e Poerio), non si 
voleva raccogliere tutte le ope
re in una pinacoteca, da Istt-
tuire nella cittadina, si prov 
vedesse almeno a dichiarare la 
chiesa di San Domenico. dove 
erano stati lasciati i dipinti 
di maggiore valore, museo na 
zionale. La risposta fu negati-
va per entrambe le rxhieste. 

D quel momento ha inizio 
quella che puo essere chia
mata quasi una «guerra» tra 
ramministrazione comunaie e 
gli abitanti di Taverna, da una 
parte, e lo Stato e lautorita 
ecclesiastica, dall'altra. Una 
«guerra» che non e finita, 
ma che anzi conosce proprio 
in questi giorni le fasi piu 
calde. Per domani. ad esem
pio. e convocato il consiglio 
comunaie per esaminare la 
situazione e prendere le op
portune decisioni. 

C'e un fatto. che. pero, va 
aggiunto subito. In questa 
« guerra » (diecine di lettere. 
di raccomandate, di diff'de. 
di denunce) finora le uniche 
mosse vincenti le hanno fatte 
! ladri. a riconferma delle 
preoccupazioni deirammini-

Nel New Jersey 

Assediati in rivolta 
nel carcere affollato 

PATERSON (New Jersey). 30 
Circa cento detenuti, dopo 

avere preso alcuni ostaggi. 
compreso il direttore del car 
cere, si sono ribellati trince 
randosi in un'ala del peniten 
ziario della contea di Passaic. 
Lo sceriffo della contea, Frank 
Davenpoprt, e stato autorizza-
to a entrare nell'ala control-
Iata dal carcerati ammutina-
ti per negoziare con essi ed 
e stato piu tardi raggiunto 
dal slndaco Arthur Dwyer e 
dal capo della polizia, James 

Hannan. Non si conoscono. 
sino a questo momento, le 
cause della rivolta. Pare perb 
che, dopo le prime trattative. 
i prigionierl abbiano rilascia-
to il direttore e altri sei 
ostaggi. 

II carcere, costruito nel 1957 
per accogliere 271 detenuti, 
ha attualmente una popolazio-
ne dl 350-400 prigionierl: di 
qui si puo dedurre delle tre-
mende condlzioni di vita del 
penitenziario. 

strazione comunaie: dieci tele 
sono state rubate nel 1970 
(sono state ritrovate a Londra. 
alcuni mesi addietro, ma a 
Taverna non hanno fatto piu 
ritomo) e un'altra. l'opera piu 
importante. valutata sul mi-
liardo di lire, il Cristo fulmi-
nante. ha preso il volo poco 
piu di 20 giorni fa senza che 
sia stata ancora ritrovata. Al
cuni giorni addietro. inoltre, 
quello che era rimasto. se 
l'e portato via a Cosenza la 
Sovrintendenza alle Belle Arti. 
Taverna cosl. di Mattia Preti 
adesso, ha soltanto il monu-
mento nella piazza principale 
e le voluminose pratiche che 
il sindaco, compagno Vavala. 
custodisce nel suo ufficio .ol
tre aH'amarezza della popola-
z:one che ha sempre fatto un 
po' affidamento su quei visi-
tatori che si spingevano fino 
qui. 

Persa la prima battuta con 
la richiesta della pinacoteca 
o del museo. Tamministrazio. 
ne, che risulta proprietaria del
le chiese di Taverna e, quin
di. delle opere d'arte in esse 
contenute. nomina un custo
de, con il compito di vigilare 
giorno e notte sui dipinti. 
La relativa delibera manda su 
tutte le furie il prete.rettore 
della Chiesa. tale don Iona, il 
quale risponde adirato al sin
daco dicendo che a giammai» 
la chiesa sara trasformata «in 
locanda o dormitorio i>. 

Si tratta di un prete come 
tanti. per fortuna non come 
tutti. strumento delle beghe 
della DC locale, la quale ac 
cecata da furia anticomimista. 
per giunta paesana, fa si che 
il prefetto di Catanzaro. non 
approvi la delibera di nomina 
del custode. E' 1'assurdo ma 
e cosl. 

Intanto i] tempo passa. Ven
gono rubate le 10 tele. L'am-
ministrazione comunaie inten-

slfica la propria battaglia, chie-
de aiuto a destra e a manca. 
Ma i dipinti restano nella 
chiesa « aperta al culto ». sen
za alcuna vigilanza. Ad un cer
to punto si decide un restau-
ro della Chiesa. II Comune, 
d'accordo con la Sovrinten-
denza, appronta una saletta 
per traaferirvl i dipinti non 

ancora rubati. Tutto e pronto. 
La notte precedente. il trasfe-
rimento le tele vengono por-
tate abusivamente in un'altra 
chiesa dal prete. II sindaco. 
questa volta, chiama in causa 
la procura della Repubblica. 
ma anche questa risposta deve 
ancora venire. Fatto sta che i 
ladri, informati alia perfezio-
ne del trasferimento della te
la piu ambita, la notte del 9 
maggio scorso, si portano via 
anche il Cristo fulminante. 

C'e da aggiungere che, nel 
frattempo. Tunica cosa della 
quale si sono preoccupati mi
nistero degli Intemi, della P.I. 
e Prefettura e stato il perfe-
zionamento della pratica per-
che i ffbenin tornino di pro
priety del Fondo culto e, quin-
di. della Chiesa. A questo si 
e opposto il Comune soprat-
tutto perche l'esperienza ha. 
purtroppo. dimostrato che non 
e certo questo il modo mi-
gliore per difendere il patri
monio artlstico di Taverna-

Del fatto che qualche gior
no addietro la Sovrintendenza 
sia intervenuta per portare 
via il resto dei dipinti. ab-
b:amo detto. E* una misura 
che. se impedira altri furti 
(ma fino a quale punto c'e 
da stare tranquilli?) toglie a 
Taverna un inestimable pa
trimonio. 

La trama di questa vicen
da. in definitiva. anche se ap-
parentemente complicata. alia 
fine, e abbastanza semplice. 

Da una parte un'ammini-
strazione comunaie. una po-
polazione seriamente preoccu-
pata della salvaguardia di un 
patrimonio artistico; dall'altra 
tutto l'apparato statale. al qua
le si appoggia un'autorita ec
clesiastica che bada a fare 
la «lotta alle streghen. In 
mezzo, le cricche e le clien. 
tele dc: gli amici del ministro 
della Pubblica Istruzione, 11 
calabrese MLsasl. I sottosegre-
tari agll Intern!, tutti pronti 
a dare addosso al comunlsta. 
Ma la vicenda dimostra che 
alia fine gli aautorevoli ap-
poggi» finiscono, sia pure in-
consapevolmente. per «appog-
giare» i ladri d'arte. 

Franco Martell i 

Raro 
componente 

chimico 
nello spazio 

MELBOURNE, 30. 
Quattro scienziati austra-

liani hanno individuato nel
lo spazio cosmico un raro 
composto chimico che, a lo-
ro awiso, costituisce un'ul-
teriore prova che forme di 
vita potrebbero esiste re al 
di fuori della Terra. 

La scoperta e stata annun-
ciata oggi a Melbourne da 
due insegnanti della Monash 
University, Brown e Peter-
godffrey, e da due studios! 
dell'Organizzazione del Com
monwealth per la ricerca 
scientifica ed industriale, 
Brian Robinson e Malcolm 
Sinclair. 

Essi hanno dichiarato che 
la loro scoperta allunga la 
breve ma crescente lista di 
molecole biologicatnente im
portant) trovate nello spa
zio siderale. 

Gli scienziati hanno preci-
sato di aver rilevato una 
nube di formaldimina inclu-
sa in una piu vasta massa 
di gas. La nube, secondo 
gli studiosi, dovrebbe avere 
un diametro pari a 500 vol
te quello del sistema sola re 
e dovrebbe pesare quanto 
la Terra. 

Enormi ammassi di com-
plesse molecole organiche, 
hanno ricordato i ricercato-
ri , esistono in region! della 
galassia dove stelle e pla
net! sono ancora in via di 
formazione e ccio fa pen
sare che forme di vita ba-
sate sul carbonio (analoghe 
cioe a quelle terrestri) po
trebbero facilmente evolver-
si in altre parti della ga
lassia ». 

quinamento si limitano a bar-
che adibite alia raccolta dl 
matenall galleggiantl e resi
dui oleosi, panne galleggiantl, 
pompe e prodotti chimicl sol-
venti ed assorbenti. II contri
bute aH'inquinamento della 
Industria e del 66,63% e ri
sulta il piii elevato superando 
del doppio quello determinato 
dagli abitanti residenti. II ca
rico inquinante espresso in 
abitanti equivalenti per l'ln-
dustria risulta pari a 29 ml-
lione 580 046 abjitanti. 

II rapporto dell'istituto dl 
ricerca sulle acque ha stabl-
lito poi che ogni persona eli-
mina giornalmente un carico 
di sostanze organiche che han
no un bod (che e la necessity 
di ossigeno da parte dei mi
crorganismi per mineralizza
re le sostanze inquinanti) com
preso tra 54 e 75 grammi dl 
ossigeno consumato ed una 
quantita di fosforo e azoto 
pari rispettivamente a 3 e 12 
grammi. 

Nei liquami di origine ur-
bana (stimati in 180 litri al 
giorno per abitante) sono con-
tenuti inoltre composti non 
metabohci ma egualmente in
quinanti come i detersivi. Ogni 
anno in Italia vengono consu-
mate 593 mila tonnellate di 
detervisi e 200.500 tonnellate 
di saponi. Con un consumo 
totale pro-capite per anno di 
oltre 11 chilogrammi. 

Nelle acque costiere italia
ne ' vengono riversate percift 
giornalmente (esclusi gli sca
richi industriali) diluiti 2,7 
milioni di metri cubi di liqua
mi, 300 tonnellate di detergen-
ti. 178 tonnellate di fosforo e 
44 tonnellate di azoto per oul 
la necessita di ossigeno (bod) 
per mineralizzare queste so
stanze da parte dei microrga
nismi presenti nell'acqua e 
stato calcolato in 800 tonnel
late al giorno e in 100 chilo
grammi per chilometro di 
costa. 

L'indagine dell'istituto di 
ricerca sulle acque presenta 
poi un quadro d'insieme della 
situazione dell'inquinamento 
costiero italiano ricavato da 
una serie di analisi condotte 
in 114 diverse localita litora-
nee per un totale di 1763 sta-
zioni. 

Dai risultati di queste ana
lisi e stato possibile stabillre 
che 1.047 di queste stazioni 
(cioe il 59,4Tc) sono inquina-
te, 509 (28.9%) sono definite 
non inquinate mentre per 207 
stazioni (13.7%) non si e po
tato ,emett#re,f giudizio.-

Non e stato possibile dare 
un giudizio (perche non si 
hanno informazioni per asso 
luta mancanza di analisi) su 
29 province italiane, il 54.7r'r 
del totale, alcune delle quail 
di primaria importanza 

I piu ricorrenti indici di in 
quinamento riscontrati nel cor
so delle 1.763 analisi, riguar-
dano i coliformi ed escheri-
schia coli (86,1%), ammonia-
ca (42.8%), bod (28,8%). aci-
dita (ph) nel 26.2% dei casi, 
detergetti (16,2%) e strepto
coccic fecali (14.8%). 

II litorale piu inquinato. 
secondo l'indagine del CNR e 
quello della provincia di Ro
ma con un carico inquinante 
totale (308 tonnellate di bod 
al giorno) risultato il piu ele
vato fra quelli delle 53 provin
ce costiere ed enormemente 
superiore al valore medio na
zionale fissato in 45 tonnella
te. II carico inquinante per 
chilometro di costa e secondo 
soltanto a quello di Massa 
Carrara. 3.197 kg. nella pro
vincia toscana e 2.251 quello 
romano. 

II 51% dell'intero carico in
quinante e determinato dall'in
dustria (18.261 le unite indu
striali della provincia con ol
tre 131 mila addetti), il 47.4 
per cento dagli abitanti resi
denti calcolati in oltre 2 mi
lioni 800 000. Questa cifra com-
prende anche quelli della cit
ta di Roma perche gli scari
chi urbani della capitale con-
fluiscono quasi totalmente nel 
Tevere e giungono in circa 
6 ore al mare. Due gli impian
ti di depurazione esistenti lun
go la costa romana: servono 
21.500 abitanti. 

Dopo Roma, il litorale che 
presenta il maggior carico 
inquinante e quello della pro
vincia di Napoli (195.6 km. di 
costa) con un bod giornalle-
ro totale di 242 tonnellate. La 
necessita di ossigeno per chi
lometro di costa da parte dei 
microrganismi presenti nel
l'acqua e invece di 1.238 kg. 

L'industria contribuisce per 
il 78.6% airinquinamento del
le coste napoletane (192 ton
nellate di bod); 1'incidenza 
degli abitanti residenti e sta
ta cakolata in 49 tonnellate 
giornaliere di bod (20,2%). 
Lungo il litorale napoletano 
esistono 8 impianti di depu
razione completi che servono 
quasi 2 milioni di persone. 

Al terzo posto della gradua-
toria si colloca il litorale del
la provincia di Genova con un 
carico inquinante superiore 
di 5 volte a quello medio na
zionale e calcolato in 223 ton
nellate di bod. distribuito lun
go oltre 106 chilometri di co
sta (2.084 kg. di bod il carico 
inquinante per chilometro di 
litorale). In massima parte 
si tratta di inquinamentl di 
origine industriale. 

Notevole anche rinquina-
mento costiero nella provin
cia di Venezia che occupa !1 
quarto posto, fra le provin-
cie litoranee con maggiore ca
rico inquinante. 

II ruolo deU'industria — si 
dice ancora nel rapporto — ft 
ben piu rilevante di quello 
della popolazione. In molte 
localita delle coste esistono 
gli estreml per dichiarare, sia 
pure per zone clrcoscritte. che 
la situazione b pericoksa tan-
to sul piano igienico che su 
quello molto piu importante 
della conservazione dell'am-
biente. Cosl ad esempio in 
forma spettaoolare lungo lm 
costa ligure, il litorale roma
no, nel golfo napoletano. a Ta-
ranto, Bar! e Venezia e In for
ma. piu subdo'a in mottJi 

altre local it*. 
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