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Inaugurate!, con un importante discorso del Papa, 
• - " — • I I — I - • — • • — • • » • ! • — T - - • • . • • — • . . . — • • • • 

una nuova e prestigiosa collezione in Vaticano 

OJ. * f 

'• I J' 

Circa 700 opere, in 55 sale, di 250 pittori e scultori famosi di ogni paese e di diverse 
tenderize - Una raccolta che vuole verificare if rapporto attuale tra religione e arte 

Oario Micacchi 

II regime spagnolo accentua la sua politico repressiva contro le forze democratiche 

PROCESSO1001ALLE COMMISSION! OPERAIE 
II franchismo yuol dare un terribile esempio 

Dieciimportanfidlrjgenfisindacali,fracuiCamacho,rischianomosfruose condanne-Dovevanocomparfreinfribunalenelmarzoscorso-Mafuffo 
sembra rinviato all'autunno - Colpendoli il fascismo inlende dare un colpo di mannaia sill movimenfo operaio - Infanfo Ipma in uso la forfura 

La - Inaugura-
zione della 

; nuova Galle-
rla d'arte re-
llglosa moder-i 
na in Vati
cano. 

leri mattlna, alle 11,30, nella Cappella Sistlna, Papa Paolo VI ha inauguralo la collezione'if Arte Rellgtosa Modema che viene ' 
ad aggiungerii alle favolose raccolte d'arte antica del Vaticano. -La collezione occupa per ora 55 sale cui si accede dalla Cappella = 
Sittina; gli artist! sono 250; le opere circa 700. Due piccoli quadri di Goya e Gauguin aprono la collezione. Domlnante e II tema . 
religioso ma anche cospicuo II numero delle opere nlente affatto religiose. Paolo VI, prima di visltare le sale, ha pronunciato un . 
discorso in lingua italiana, presenti molti artisti, donatori di opere —? la collezione e fatta per donazioni — e mercanti d'arte. ' 
Piu tardi monsignor Giovanni Fallani ha introdotto i giornalisti. Le parole del Papa fanno registrare un'profondo mutamento. fitto : 
di interrogativi, della posizione della Chiesa cattolica nei confron ti deH'arte moderna (risalgono al pontificato di Giovanni XXIII: 
i prirai, nuovi e positivi approcci). Un momento del discorso va sottolineato: la dove la nascita del progetto, una decina d'anni fa, .. 
e la costituzione di questo pri- • . ' ' . - • *••'-'• 
mo. formidabile nucleo della " - 1_ ' 
collezione (per costituirla ci 
vorrebbero mezzi economici 
fantascientifici) vengono dati 
come verifica di un interroga-
tivo che ricorre quasi ossessi-
vamente, nelle parole di Pao
lo VI: « ..J'Arte Religiosa • e 
frutto di altra e ormai sorpas-
sata stagione dello spirito uma* 
no, ovvero e e pud esserlo an
che di questa nostra moderna 
stagione, ove la radice religio
sa sembra aver perduto tanto 
della sua magica virtu ispira-
trice?...». 

A questa nostra prima visita 
— la collezione sara aperta al 
pubblico in ottobre ed e. in pre-
parazione il catalogo — possia-
mo registrare alcune. impressio-
ni: questa collezione vaticana 
per donazioni si; inserisce • tra 
le grandi collezioni internazio-
nali pubbllche d'arte moderna 
e contemporanea: dietro la col
lezione c'e un complesso e mi-
nuzioso lavoro' ciilturale e po
litico che mira a restituire pa-
rola alia Chiesa nelle question! 
deH'arte d'oggi: per opere rac
colte e mezzi profusi nell'alle-
stimento (sono state anche re-
staurate le prime sale con gli 
affreschi del Pinturicchio) ven
gono ridicolizzati i nostri fati-
scenti e disarmati musei nazio-
nali e. comunali d'arte mo
derna. 
••': II • senso di questa grande 
operazione culturale fatta dal
la Chiesa di Roma sulla linea 
del Concilio pud essere data. 
forse, con un'immagine; quella 
del tragico. violento, orrido c Ri-
tratto di Papa Innocenzo X > 
di Francis Bacon, che e un'im
magine angosciata e angoseian-
te del potere e che ha trovato 
il suo posto su una parete. vi-
cino a Siqueiros. Orozco. Rive
ra. E' cambiato dunque qual-
cosa. profondamente. dagli an-
ni quaranta. quando la «Cro-
cefissiono di Renato Guttuso. 
esposta al Premio Bergamo, su-
scitava ira e condanna della 
Chiesa. Un'altra splendida « Cro-
cefissione*. quella dipinta da 
Aligi Sassu. nel 1942-43. e che 
per le idee e i sentiment! che 
ne strutturano la forma potreb-
be figurare bene in un museo 
della Resistenza antifascista. e 
qui esposta. •• " *- •• 

Tra gli autori italiani. ricor-
diamo B?Jla. Bartolini. Bianci-
ni. Boccioni, Bodinl. Cagli. 
Campigli. Cantatore, Capogros-
si, Carena. Carpi. Casorati. 
Cassinari. - Ceracchini, Conti, 
De Chirico. De Pisis. Fazzini. 
Ferrazzi, , Fontana con gli 
straordinari bozzetti per il Duo-
mo di Milano. Gentilini, Greco. 
Guidi. Guttuso. • Levi. Manzu 
Tautore della Porta della Mor-
te e dei ritratti di . Giovan
ni XXIII che ha una sala. Ma-
rini. Martini. Mastroianni, Mes
sina. Minguzzi. Mirko. Modigjia-
ni. Morandi, Morlotti. Omiccio-
li. Pirandello. Previati con le 
stazioni della Via Crucis divi-
sioniste. Purificato. Radice. Ro-
sai. Saetti. Semeghini. Severi-
iri. Sironi. Soffici. Scorzelli. Spa-
dini. Spazzapan, Toroea, Tosi. 
Wildt e Viani. Questi i nomi 
maggiori tra gli italiani. 

Tra gli autori stranieri. che 
hanno gruppi d'opere importan-
ti, abbiamo notato: Adam. Bar-
lach, Baskin. Bazaine Beck-
mann, Bissiere. Blanco. Braque. 
Buffet. Butler.- Campendonck. 
Chagall. Chillida. Congdon. Dalt, 
Denis, Dix. Ensor. Ernst. Ever-
good. Feininger, Foujita. Har-
tung. Heckel. Kandinski. Kirch-
ner, Klee. Kokoschka. Kovacic. 
Lackovic, Le Bntn. Le Corbu-
sier. Leger con una vetrata. 
Levine. Lipcbitz. Manessier. Ma
tisse per la cappella di Vence. 
Mestrovic. Modersohn-Becker. 
Moore. Munch. Nay. Nicholson. 
Nolde, Ortega. Picasso. Rabu-
san. Redon. Rodin. Rohlfs. 
Rouault col c Miserere». 
Schmidt-Rottluff. Shahn con al
cune delle pitture sue figurate-
scritte - piu belle, Sutherland. 
Tamayo,- Utrfflo. VaUoton. Ve-
cenaj, Villon. Vlaminck. Weber. 
Zadkine. I donatori sono di mol
ti paesi e ogni opera k) indica 
assieme al nome deU'autorc. 
Forse, non tutti gli autori do-
nati vorrebbero avere il loro 
posto su queste pareti senza 
parlare; ma ora sono qui, nella 
Wiica collezione ' che consenta, 
Il Italia, un approccio d'insie-
• e all'arte contemporanea. 

Dopo nove giorni di manifestazioni che hanno avuto momenti drammatici 

La polizia circonda II careers di Rebibbla a Roma, mentre 
i parent! dei detenuti attendono notizie 

* Vent'anni e un giorno per 
Camacho e Saboriao, dician-
nove per il sacerdote - Gar
cia Salve e per Saxtorius, di-
ciotto per Soto e Zapico, 
dodici ed un giorno per Aco-
sta, Costilla, Santiesteban e 
Zamora. Queste le durissime 
pene che la pubblica accu-
sa ha chlesto per i dieci 
dirigenti operai, irnprigionati 
da oltre un anno ed inert-
minati, senza alcuna prova, 
del reato di a associazione il-
legalew. II processo, Lscritto 
nei ruoli con il numero 1001, 
doveva iniziare in marzo. Dal 
giugno dell'aruio passato era 
sta to preparato con cura, 
per coprrre 1'inconsistenza 
delle imputazioni e colpire 
con la maggior violenza pos-
sibile alcuni dei massimi e-
sponenti delle commission! ope-
raie, i quail gia in passato 
hanno trascorso lunghl arml 
nelle carceri franchiste: ad 
esempio cinque Camacho e 
quattro Sartorius. 

Ma marzo passd senza che 
i dieci sindacaiisti comparts 
sero sul banco degli imputa-
ti. n forte movimento di so-
lidarieta che si era sviiuppa-
to in Spagna e le proteste 
che giungevano sulla scriva 
nia di Franco da ogni par-
te del mondo (oltre alle mag
giori organizzazionl sindacali 
si sono fatti sentire. fra gli 
altri. il parti to laburista in-
glese, con un decumento uf-

ficiale, ben tre ministri au-
straliani e lTJfficio ihterna-
zionale del lavoro), provoca-
rono un improvvlso silenzio 
della giustizia spagnola sul 
caso. Tanto che tre mesi fa 
si parld addirittura di archi-
viazione del processo e si 
diffusero vocl su due diver-
si atteggiamenti all'interno 
della gerarchia fascista: da 
una parte e'era chi temeva 
che il dibattito in un'aula di 
giustizia trasformasse le ac
cuse in un boomerang, solle-
vando un moto impetuoso 
di solidarieta part a quello 
che nel dicembre del '70 sal
vo i patrioti baschi di Bur
gos. Dall'altra . parte, e fra 
questi Carrero Blanco, si e-
sprimeva invece la volonta 
piu brutale di «dare un 
esempio» attraverso severe 
condanne che, cadendo sulla 
testa di dieci dirigenti, col-
pissero le commission! ope
rate e con esse il movimen
to di lotta. E fu proprio Car
rero Blanco, sicuramente 
esprimendo I'atteggiamento di 
Franco, ad opporsi alia archi-
viazione del procedimento. 

Oggi si parla di una nuo
va data: il processo dovreb-
be svolgersi ad ottobre e non 
ci sono dubbi che il fasci
smo spagnolo vi giungera con 
la precisa intenzione di con-
dannare Camacho ed i suoi 
nove compagni. nonostante 
che non ci sia alcuna prova. 

Gli arresti sono stati effettua-
ti separatamente e l'« associa
zione illegale» e in realta 
una copertura per colpire 
l'impegno sindacale. In gio-
co, dunque, non e solo la 
liberty di dieci dirigenti ope
rai, ma e soprattutto ci6 che 
questi esprimono: il diritto 
dei lavoratori a lottare per 
le proprie rivendicazioni e 
l'impegno delle masse popo-
lari spagnole a battersi con
tro la tirannide. Per questo 
il . processo viene visto dal
le forze democratiche, sin-
dacati e partiti, come un mo
mento importante per la di-
fesa dello spazio che si so
no conquistate a duro prezzo 
e delle prospettive che sono 
riuscite ad aprire alia lotta 
anti-franchista. 

E* questa una battaglia 
quotidiana, intensiflcata so
prattutto da alcuni. mesi a 
questa parte. : dopo 1'accen-
tuazione del carattere repres
sive del regime, I'estensione 
degli arresti. il mancato ri-
spetto — da parte degli stes-
si organismi di pubblica si-
curezza — delle leggi che re-
golano il fermo di polizia, 
La petizione — firmata da 
oltre trentamila persone, cor-
rendo gravi pericoli. e conse-
gnata qualche giorno fa al 
neo presidente del consiglio 
Carrero Blanco per chiede-
re la concessione di un'amnl-
stla generate a tutti • 1 pri* 

gionleri politici! f- ' ha rap-
presentato una coraggiosa 
ed importante tappa di que
sta battaglia 

E' stata resa nota di rc-
cente una lettera • che i cbn-
giunti dei detenuti politici 
hanno inviato al mmistro de
gli interni ed a quello delle 
informazioni e del turtsmo 
per protestare contro la ri-
corrente • pratica delle > tor-
tura che — su scala cosl 
massiccia — non ha prece
dent! negli ultimi dieci anni. 
Nella lettera si citano i no-
mi di ventiquattro dirigenti 
e militant! sindacali arrestati 
e torturati: fra questi il di-
rigente degli edili dl Madrid 
Tranquilino Sanchez Alvara-
do e Tesponente dei metallur* 
gicl Vicente Llamazares Mar
tinez, che per i maltratta-
menti subiti ha quasi com-
pletamente perso la vista ad 
un occhio. Fra i torturati fi-
gurano molte donne: Palo-
ma del Royo Sevilla, colpita 
da funzionari di polizia in tut-
to 11 corpo con particolare 
accanimento su! piedi, e Glo
ria Oliva Calvo. manganelia-
ta per diversi giorni conse-
cutivi. Entrambe .hanno di-
ciassette anni. 

La lettera segnala po! i ca-
si di Petra de la Torre Ro
mero, che ha sublto lesion! 
interne per i maltrattamen-
ti inflittele neU'ospedale psi-
chiatrico penitenziario dl Ca-

rabahchei; di Maria de la Luz 
de la Piedad Cordoba, colpi
ta in tutto 11 corpo con oe-
getti metallic! j di Maria del 
Carmen Lopez Rodriguez, di 
Navidad Camacho, ihclhta di 
otto mesi, dl Maria Carmen 
•Trivigno. 
- Questa violenza .e la.pre-
parazione del processo • con
tro Camacho sono oggi le ar-
mi piu brutal! con cui il fran
chismo — che ha apperia 

' confermato con il rimpasto 
governativo la continuita del
la sua scelta oppressiva e 
repressiva — cerca di frena-
re Timpetuoso movimento dl 
op posizione: nel soli prim! 
tre mesi quest'anno ci sono 
stati ben nove milioni di ore 
di sciopero. che conferrnano 
la vitalita dl una classe ope-
raia che in Spagna rappre-
senta il 38% delle forze pro-
duttlve. E* una vitalita che lo 
sciopero nella cltta dl Pam
plona sta confermando anco-
ra in questi giorni. manife-
stando una splnta alia liber-
ta che le forze politiche di 
opposizione sollecitano ed e-
sprimono nella ricerca di un 
patto unitario - per porre 
una alternative di democra-
zia al fascismo. e con la qua
le la dittatura viene chiama-
ta a fare i conti. conti sem-
pre maggiori tanto piu ampla 
e brutale e la repressfone. 

Renzo Foa 

Eccezionali investimenti per ristabilire I'equilibrio ecologico nell'isola '": 

Cuba: vinta la battaglia delle acque 
L'incuria degli uomini nel corso di secoli e la distruzione del pafrimonio forestale avevaho trasformaffo le forti: 

piogge in causa di disastri — Aumentate di 75 volte rhpetto al 1959 le capacita di riserve idriche 

Dal aostro corrispoadeate 
L'AVANA, gtugno 

- ' Parlare a propos;to di Cuba 
dl stagioni cosi come siamo 
abituati, e alquanto fuor dl iuo-
go. Non e che la maggiore del
le Grandi Antiiw non abbta 
stagiom. Ne im, mi sostan 
zialmente si riducono a due, la 
secca (ottobre - aprtlc) e la 
umida . (magglo settembre). 
Per 11 resto - _eternamente 
verde. sempre fiorita, tempe-
ratura media che si mantle-
ne costante per tutto l'anno 
con sbalzi di pochi gradi fra 
giorno e notte. Insbmnm. Tap-
pellativo di cperla delle An-
tille » non e affatto usurpato. 
Ma anche le perle piu belle 
presentano qualche imperfe-
zione. 

Per i meteorologhi cubard a 
dispetto dl tutte le statistic**. 
Ie condizioni atmosfertcbe non 
sono po! cosl rego.'art e otti-
mall come potrebbero appa-
rtre dalla semplice let tura del 
dati. Le ' preclpittzioni, ad 
esempio. raggiungono U-
velli annul che si possono con-
siderare ott!mali. Cloe ogni 
anno cade una quantita • dl 
ploggla o!u che sufficlente per 
ragricoltura, I'lndustrla, gli 
us! clvill. Tuttavia la natura e 
spesso bizzarra. imprevedlbl-
le. E allora e necessario lnter-
venire per correggerla, sotto-

metterla alle necessita dell'uo-
mo. Ed h quanto si e fatto 
e si sta facendo in Cuba. -
- Abbiamo detto delle preci-
pitazioni che sono estrema-
mente Irregolari e possiamo 
aggiungere che spesso anche 
per Cuba si sono trasformate 
da element© benefice in cau 
sa di disastri. luttL e mise-
ria. Flno a pochi anni addie-
tro st guardava ad esempio, 
al mese dl giugno con grande 
timore. B* considerato il piu 
piovoso deirarmo. poiche apre 
il periodo delle « grandi piog
ge*. e il piu turbolento per i 
fenomen! ciclonlci che lo ca-
rmueriraano. Oggi si guard* 
a giugno e agli altri mesi pio-
vosi con assoluta tranqulillta. 
C16 ha richiesto pert una ope
ra di Investimenti ecceziona
li. radical! trasformazioni, ma 
soprattutto la volonta politi 
ca di rare bene e presto. 

Una rtcchezza Immensa co
me le abbondant! precipitazlo-

-ni non poteva andare dlsper-
sa in unTsola come Cuba, as-
setata dl acqua. con riserve 
natural! di superflcie insuffi
cient. Le caratteristtche del 
I'lsola. llncurla — meglio sa-
rebbe dire I guastl e te rapi
ne — degli uomln! nel corso 
dei secoli. la pratica distru
zione del patrlmonlo foresta
le, avevano trasformato le 
piogge da etemento benetlco 

in causa dl disastri. Solo do
po il 1959 si 6 dato tmzio e si 
e sviluppcua una ggfantesca e 
organica opera per la regola-
mentazione delle acque e la 
loro utilizzazione a neneficio 
di tutta l'economia. - — . -

Al chiodersi della sanguino-
sa pagina della dittatura ba-
tistiana Cuba aveva appena 
400 miia ettari di terre irri
gate e il rifomimento idrico 
per usi civili era assicurato 
solo alle grandi citta in quan-
tiU perd tutt'altro che suffi
clente, se si fa eccozione per 
1'Avana. L'acqua invasata in 
bacinl artificial! raggiungeva 
appena i 28 milioni di metri 
cub! ed era utllizzau in gran 
parte per II rifomimento al
le citta. Alia irrigazione — 
gli impianti erano lnsufflcien-
ti e utilizzatl solo in relatio
ne alle colture piu richieste, 
nel momento, dal mercato — 
ne era destinata solo una par 
te abbastansa ridotta. Semmai 
da parte dei Iatifondistl si ri-
correva alio sfruttamento — 
Ie statlstiche parlano di un 
80 per cento deU'acqua usata 
— dei pozzi di profondltA, uti
lizzatl, perd. senza crtUrio si 
da provocare dannl le cui con-
seguenze si stanno anoora og
gi pagando e cloe II quasi 
prosclugaroento dell* fakla e 
data, la vlcinanza del mare, 
la calinizxazlone delle acque. 

' Oggi la riserva. ldrica dl 
Cuba, o per essere pin eaatti 
ie possibility dl riserva per-
che alcuni sbarramenu in co-
struzione saranno terminau 
solo nei prossimi mesi e au-
mentata di ben 75 volte rispet-
to al 1959, raggiungendo oltre 
3 miliardi e mezzo di metri 
cubL Per I'approwigionamento 
delle grandi citta sono stati 
costruiti 9 acquedotti con una 
portata annua dl 45 milioni dl 
metri cubi e il probiema non 
si pud certamente dire risot
to. Vanno aggiunti a quest! 
gli acquedotti minor! che ri-
forniscono centinaia di citta-
dine e villaggi. 
• Le dighe. i bacinl, 1 laghl 

artificiali costruiti gia oggi so
no in grado dl imped! re c. nel
la peggiore delle ipotesi, di 
Tidurre al mlnlmo i dannl di 
eventual! cicloni. Non pesa piu 
su Cuba l'lncubo d! posslbili 
disastri come • quello che la 
colpl nel 1983 con 11 passaggio 
delcicldne <Floras. Ma cl6 
non basta. La grande riserva 
ldrica deve essere totalmente 

. messa a frutto. 
La regolarnentaxione del re

gime delle acque, va di pari 
paaso e non poteva non esse
re coal, con la rteostltuzlone 
del patrlmonlo foreatale. I co-
lonizaatori apagnoll prima e le 
iroprese .capitallatiche natio
nal! • nordj amerlcane pol, 

hanno praticamente dlstrut-
to il patrimonio forestale dl 
Cuba, " •"•---" " " • 
• Nel 1960 si e dato mizio ad 
una organica poIiUca di rim-
boschimento che ha ' dovuto 
scontrarsi con numerose gros-
se difficolta oggettive ma che 
gia oggi pud raccogliere i pri-
mi positivi risultati. Si e do
vuto iniziare con la creazio-
ne dei vivai, con la deflnizio-
ne dei piani, per procedere 
poi alia messa a dimora del
le piu svariate specie di pian-
te, in relazione con le condi
zioni - natural! dl ogni zona, 
dando pert sempre la pre-
cedenza agli albert per Iegna-
me da costruzione e gettan-
do cosl le bast per la futura 
industria del legno. Flno ad 
oggi sono state Innestate ol
tre 200 milioni di piantine e 
oltre 2 milioni e mezzo di 
piante gli sviluppate sono sta
te implegate nella realizza-
tlone di nuove fasce rompl-
vento a protezlone dl vaste 
aree coltivate. -•• 

Come si vede gli sforzl com-
pluti dalla rivolutlone per la 
regolamentasione delle acque. 
cosl come per la forestaitone 
e In definltlva per la salva-
guardia e ricostituzione dl un 
equlllbrlo ecologteo. sono stati 
enormi. • - •• • .* 

Ilk* Gioffnidi 

La protesta che ha 

Dalle carceri hanno rivendicafo le riforme dei codici e delle norme sulla 
carcerazione preventiva — Non concessi i dirifti al lavoro e alio studio 

C'e un dato che ha dell'in-
credlblle. II piu alto numero 
di suicldl in carcere, awlene 
durante l'ultimo mese di de-
tenzlone. Anche a questo por
ta 11 piu mlcldiale del mec-
canismi di isolamento umano 
che la nostra societa possa 
offrire. Quando 11 detenuto e 
prossimo alia liberta — come 
dicono gli esperti — quando 
avverte che dovra tornare a 
fare 1 conti con una realta 
esterna che lo ha gia respln-
to una o piu volte, l'angoscia 
diventa incontenlbile ed 1 piu 
deboli cedono fino a giungere 
all'atto irreparabile. Chi esce 
dal carcere, invece, piu che 
confrontarsl con la comunlta 
reale, mette in moto reazlonl 
imprevedibili di fronte alia 
realta imtnaginata durante la 
detenzione; una realta che ve
de densa di minacce, verso la 
quale si pone in un conflitto 
aperto. Questo, 11 piu delle vol
te, 11 rlsultato d'un periodo dl 
pura e sterile « punlzione » nel 
quale si accumulano, in un 
amblente disumano, le esaspe-
razloni, e l'lndivlduo si abbru-
tisce nelle ore, nel giorni e 
negli anni vuotl e sempre 
uguali nella loro miserla. 

La cosiddetta rivolta delle 
carceri ha le sue radici in 
moltissim! fattorl. Lo hanno 
riaffermato in questi giorni 1 
detenuti che hanno dato luogo 
a proteste clamorose a Ro
ma (Rebibbla,. il carcere de
finite «modelIo»), a Torino, 
a Cagliari, a Palermo, a Si-
racusa, a Milano, a Firenze, a 
Frosinone, a Spoleto. Mlgllala 
dl uomini e donne (sono cir
ca trentamila 1 carcerati in 
Italia) hanno posto un 
cumulo di rivendicazioni: dal
la riforma dei codici a una 
nuova regolamentazibne della 
carcerazione preventiva, da 
un trattamento piu umano nel
le carceri, al diritto al lavo
ro e alio studio. Una prote
sta che, come quella altrettan-
to vasta del 1969, e stata bloc-
cata con la repressione piu 
dura, con i trasferimentl In 
massa, con la cella d'isola-
mento, con le punizioni sorde 
e cariche dl rancori, anche 
personali. A Roma e a Firen-; 
ze si e-anche sparato e si e 
fatto rlcorso al candelottl la-
crimogeni. 
- Tuttavia,. la tenslone resta. 

E, cbsa ancora piu grave, re-
stano tutti i problemt Qual-
cuno osservava che la prote
sta dei detenuti non.poteva 
cadere in un momento peg
giore: crisi .di governo e. 
Camere bloccate non permet-
terebbero, infatti, di affronta-
re la vasta gamma dl rich te
ste avanzate dai detenuti. Ma 
di riforma dei codici e di nuo
va regolamentazione sul car
cere preventivo si parla alme-
no da venticinque anni in Ita
lia. Ci sono quindi precise re-
sponsabilita politiche se, fino 
ad oggi, non si e mosso un 
dito. Se, per owiare al pe-
sante inconveniente dei dete
nuti in attesa dl giudizio (so
no 11 56 per cento) e per 
sgomberare le aule dei tribu
nal! da migliaia dl fascicolL 
si e preferito ricorrere per 
ben venticinque - volte alia 
amnlstia, dal dopoguerra ad 
o g g L ' . r . : . 

11 detenuto, condannato o In 
attesa di giudizio, resta'in car
cere e vede scorrere la sua 
vita scandita da orari e rego-
lamenti che, invece di «redi-
merlo», • lo caricano sempre 
piu dl rabbia, portandolo ad 
un Isolamento sempre mag-
giore. E tutto cid awlene in 
una struttura carceraria da 
medloevo. Delle quasi trecento 
prigioni esistenti oggi in Ita
lia, infatti, 177 sono state co-
struite per altra destinazione. 
solo una ventina sono state 
edlficate dopo il 1955 ed altre 
sedid dopo 11 1930. Tutte le 
altre sono ex convent! o ex 
fortezze e, fra queste, bast! 
citare il Mastio di Volterra, 
(una fortezza medicea del 
1334). 11 carcere di Trento, 
(risale all'epoca napoleonica), 
quello dl Trani (un vecchio 
castello), quello dl Procida 
(ex fortezza borbonica), quel
lo In uso a Rimini fino al 
1969 (una rocca malatestiana). 

. E ancora: 11 San Vittore dl 
Milano ha cento anni di vita, 
Le c Nuove > di Torino risal
gono al 1857.11 Poggioreale di 
Napoli e del 1912 e I'architet-
to che lo costrul si ucclse — si 
disse — per il rimorso dl aver 
conceplto un simile carcere. 

Dentro..queste cfabbriche 
deirtsolamento» awlene dl 
tutta Abbiamo accermato al 
suicidL Ma non bisogna di-
menticare le faide tefrtbili fra 
detenuti costretti a vivere in-
sleme ventiquattro ore su ven
tiquattro, le aggreisioni, i cor
al sulla criminalita tenuti da 
taluni detenuti recidivi (che 
fare una volta fuori del car
cere?). E poi 11 rapporto in-
credibile che intercorre fra 1 
detenuti e le guardie carce-
rarle, laddove i primi rawtsa-
no nei second! I «punitori», 
mentre 1 second! sono costretti 
a dividere con i primi tutte 
le frustration! accumulate eel-
Tespletare un servizio a dir 
poco ingrato (otto ore di lavo
ro al giorno per 120 mlla lire 
al mese). \-

Fra tutte, comunque, la 
realta piu scandalosa del no-
strp slstema carcerario resta 
quella del lavoro. D terxo del 
detenuti che trova occupazio-
ne in carcere (per tutti do-
vrebbe' essere, un diritto) e 
aottoposto alle leggi del piu 
brutale sfruttamento, sia che 
lavori alle dirette dipenden— 

deU'amminlstrazlone - carcera
ria sia che lavori per le dltte 
dl appalto. E la cosa piu In-
credlblle sta nel fatto che e 
proprio lo Stato a render-
si protagonlsta 6 complice dl 
questo sfruttamento: pagando 
salari vergognosl (In • media 
800 lire al giorno, ma decur-
tate le spese di «sogglomo» 
ne restano poco piu della me-
ta) o pretendendo tangent! del 
110 per cento dalle ditte che 
appaltano 1 lavori e che « usa-
no» 1 carcerati in una mlsu-
ra che rasenta davvero 11 co-
dice penale. 

E" questo, qulndl, per llnee 
sommarle 11 retroterra della 
protesta che e dlvampata nel
le carceri in questi ultimi 
giorni. Una situazlone terribi
le, dove e comprensibile anche 
che si possa arrlvare a for
me di lotta disperate quanto 
lnefflcaci e perfino contropro-
ducenti. 

L'ltalla destlna aU'ammini-
strazlone della Giustizia T1.41 
per cento delle sue spese pub
bllche. Nel 1973 alle carceri 

sono stati destlnati circa 90 
miliardi di lire. Sono clfre fra 
le piu basse d'Europa, che 
non sflorano nemmeno lonta-
namente la sostanza del pro
biema. Ma non solo di clfre 
si tratta, ovviamente. II nodo 
dl fondo da sclogliere e dl ca
rattere politico. II slstema 
carcerario fa parte del plu 
vasto apparato della Giusti
zia che — come plu volte e 
stato sottolineato dalle forze 
politiche democratiche — ha 
blsogno dl profonde riforme. 
Bisogna andare alia riforma 
dei codici, alia riforma della 
regolamentazione sulla carce
razione preventiva. Bisogna, 
quindi, entrare nelle terrlbl-
11 « fabbriche dell'isolamento » 
e guardarne per modificarll 1 
regolamentl arcalci. I detenu
ti chiedono dl lavorare e stu-
dlare. Lottano per ottenere dl-
rlttl ormal acqulsltl da decen-
nl in quasi tutti i paesi del 
mondo. Da no! non plu e pos
sible attendere oltre. 

Aladino Ginori 

La protesta si e protratta per alcuni giorni 

Concluse le agitazioni 
a Frosinone e a Spoleto 

I reclusi sono rientrafi nelle celle dopo avere esposfo le 
loro richiesfe - Non si sono verificati incident! di rilievo 

E' continuata anche ieri la protesta nelle carceri « Fosse Ar-
deatine » di Frosinone, dove i 62 detenuti si sono asserragliati al 
terzo piano per tre giorni. I reclusi, che con la loro manifesta-
zione intendono richiamare l'attenzione delle autorita sulla 
riforma dei codici, hanno ammucchiato sedie, tavoli e altre 
suppellettili davanti al cancello che porta nelle camerate impe-
dendone cosi l'apertura dall'esterno. 

Nel carcere della Rocca di Spoleto per ripararsi dal freddo e 
dalla pioggia j reclusi hanno trascorso la notte in un cunicolo 
della torre * Spiritata > ma ieri mattina sono tornati sul tctto. 
Entrambe- le -manifestazioni dei detenuti si sono concluse 
ieri serais ':. ; 

• .Un'altra-protesta e avvenuta nel carcere di Taranto. 

a curadi maurizk) ferrara 

cosi vive un 
1948/1972 immaginidicronaca e storia 

paoto garhbescia 

magistratura 
Una analisi 
brutalmente sincera 
e concreta 
Prefazione di 
Giuseppe Branca 

cielia mahtellicaraccia 

la politica della droga 
II problems piu discusso.il libro piu attuale. Pretazione 
Hi Franco Nannl • '• ' •' •" 
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lacomunita' 
dell abate franzoni 
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La comunita sotto accusa per fa sua coraggiosa CO*-
renza evanqelica 

paobrobotti 
ilgigarrte ha 50 anni 
• • ^ * L'Urss mezzo secolo dopo ta sua-costituzione 

- •" pref. di Ambrogio Dooini 

NAPOLEONE 

Nel numero 26 di 

(29 giugno 197») 

Fabbrica societa Stato 
• adTbdtoto Grand a Tarn 

i #d laiuia a> 

Ciwwmni B*rU*0*er e AiJbtrto MmmcH 

aavKtki. aVOW {aUric&e 

Le eventual! prenotanoni di copie devono perrenire agli 
Uffid diffusiooe deDUoita di Milano o Roma entro le ore 12 
di martedi 26 giugco. .-• 

tf.-9~l }&y\^£&»'esi 'y-'.-^i. ',•"• U.VJLV. !"?• * »> •y~f ?.Ai»... :., 'j.i' - I .V --J*.'- t**A*&i&:}&^&M^ 

http://discusso.il

