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II carcere in Italia: un sistema incivile 

DETENZIONE 
E RIEDUCAZIONE 

La pena non pud consistere nella condanna ad un forzato 
abbrutimento — E' il principio costituzionale che va appli-
cato per il recupero del recluso ad una dimensione sociale 

Ancora una volta le carce-
ri italiane sono percorse da 
stissulti di rivolta. A Regina 
Coeli come a Rebibbia, a S. 
Vittore come alle « Nuove », 
a Spoleto come a Firenze, a 
Ragusa, a Palermo, la pro-
testa dilaga, assume toni 
violenti. La rabbia aecumu-
lata esplode in forme aper-
te di ribellione, induce i re-
clusi a rivendicare una con
dizione diversa. La risposta 
immediata 6 stata come 
sempre la repressione: una 
repressione dura, fatta di 
punizioni e di trasferimenti. 
Ma cio riesce a malapena a 
stroncare la rivolta, mentre 
acuisce lo stato di tensione 
e fa accumulare nuova rab
bia in una spirale che si per-
petua all'infinito. II detenu-
to deportato nel carcere piu 
lontano per punizione, stac
cato dalla sua famiglia c dal 
suo ambiente, non sara cer-
tamente un elemento doci
le, anzi portera con se una 
carica di ribellione pronta a 
servire da detonatore per 
qualsiasi situazione esplosi-
va si determinera. In questo 
modo l'amministrazione pe-
nitenziaria, costretta a tra-
sferire i ribelli in quelle 
carceri piu sicure, che pero 
vanno sempre piu rarefacen-
dosi, contribuisce a diffon-
dere uno stato di agitazione 
gia difficilmente arginabile. 

Ma non e solo questo il 
punto. L'impressionante ca
tena di suicidi verificatisi 
negli ultimi giorni denota 
l'estrema degradazione cui 
pud giungere un individuo, 
spinto fino alia distruzione 
di se stesso. Non siamo piu 
soltanto alle protests sui 
tetti delle prigioni, al rogo 
di qualche materasso. I cor-
pi senza vita appesi alle in-
ferriate costituiscono un pe-
sante atto di accusa che esi-
ge una pronta riflessione. 

Si potra dire verosimil-
mente che a tutto cio con
tribuisce non poco la lentez-
za della giustizia, tenendo 
conto che piu della meta dei 
detenuti si trova in carcere 
senza processo e senza sape-
se se deve restarci. Ma vi so
no soprattutto cause antiche 
e piu profonde. 

Negli ultimi tempi la let-
teratura sul carcere si e ar-
ricchita di numerosi scritti. 
Sono state raccolte per lo 
piu le voci dall'interno delle 
prigioni, e questo e stato lo 
aspetto piu vero e piu ori-
ginale del lavoro svolto da 
sociologi e giuristi. In qual
che caso e stata proprio la 
penna di ex detenuti a dare 
corpo e colore ad una realta 
finora nascosta. 

II fatto e che chi non e 
stato mai ammalato ignora 
1'allucinante situazione de-
gli ospedali, chi non e pazzo 
(o non e ritenuto tale) non 
sa cosa sono i manicomi; 
cosi chi non vi e mai stato 
detenuto non sa cosa sono le 
prigioni. La nostra societa 
vive di queste «separazio-
ni » e percio fatica di piu a 
prendere coscienza di certi 
problemi. Ma questo non 
riguarda solo la societa nel 
suo complesso: quanti magi-
strati sanno cos'e realmente 
un carcere? 

II problema assume una 
sua fisionomia politica, per-
che partire dal carcere, dan-
do attuazione a certi valori 
costituzionali, significa por-
re in discussione una serie 
di valori (o meglio di pseu-
do-valori) sui quali poggia 
tutto il sistema penale. 

Grande successo 
a Praga 

della mostra 
di Manzii 

PRAGA, 23 
Le sale del Belvedere, uno 

dei piu begli edifici in stile 
rmascimentale che sorge nei 
pressi del Castello di Pra
ga, ospitano in questi giomi 
una mostra di alcune tra 
le opere piu significative di 
Ciacomo Manzu, che sta ri-
sciietende un notevole suc
cesso di pubblico e di cri
t ic*. I praghesi hanno gia 
avuto modo di conoscere 
parte della produzione del-
lo scultore nel 1966, quando 
nella galleria Kramar ven-
nero esposte alcune sue 
opere minori. 

L'attuale mostra e stata 
allestita, invece, con I'inten-
to di presentare una vasta 
panoramica della creazione 
di Manzu, compresa tra il 
1937 e il 1973. Nelle varie 
Sale del Belvedere si ri 
trovano cosi oltre qua 
ranta bronzi, in prevalenza 
di grande formate, una pre-
gevole collezione di monili 
in oro, una selezione di ses-
santacinque disegni a car-
boncino, matita, pastelli, 
china ed altre tecniche, non-
che una larga rassegna di 
opere grafiche del periodo 

D'altra parte basta dare una 
occhiata alle statistiche de-
gli ultimi anni per accor-
gersi che il 75-80 "< dei de
tenuti lo sono per reati con-
tro il patrimonio c che si 
tratta di analfabeti o semi-
analfabeti, provenienti da 
zone depresse, disocctipati o 
sottoccupati. Ma questa con-
statazione, se da una parte 
non deve far perderc di vi
sta il problema nelle sue li-
nee generali (quale e la vera 
criminalita, quali le cause, 
quali sono gli indirizzi re-
pressivi in un sistema capi-
talistico) non deve pero in-
durre a tentazioni radicaleg-
gianti e, comunque, non de
ve lasciare la sensazione che 
non si possa far nulla sc 
non si cambia immediata-
mente tutto. E' evidente che 
un sistema penale fondato 
su diversi valori, con scelte 
di tutela di interessi diversi 
da quelli attualmente pro-
tetti, porterebbe anche a di
versi indirizzi repressivi e 
conseguentemente ad una 
riconsiderazione del carcere 
in termini diversi. 

La Costituzione (art. 27) 
ribadisce un principio ac-
quisito gia alia coscienza il-
luministica, « le pene non 
possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di 
umanita (e gia questo ba-
sterebbe, perche non e for-
se contrario al senso di u-
manita tenere un uomo chiu-
so nell'ozio in una cella a 
respirare i propri escremen-
ti, concedendogli appena 
qualche ora di aria al gior-
no?), ma afferma anche un 
principio nuovo, « le pene 
devono tendere alia rieduca-
zione del condannato >, che 
pud far saltare la logica stes-
sa del carcere come istitu-
zione chiusa e separata dal 
contesto sociale. II proble
ma allora nasce da qui: rie-
ducare per che cosa? Riedu
care da parte di chi? 

La soluzione del primo 
quesito contiene praticamen-
te anche la risposta al se-
condo. C'e nel principio co
stituzionale della rieducazio-
ne qualcosa che va oltre il 
tradizionale concetto etico-
pedagogico. Rieducare non 
vuol dire piegare un indivi
duo alle regole del sistema 
che ne ha fatto un delin-
quente ponendogli come al-
ternativa l'accettazione di 
uno status di soggezione o 
la prigione a vita. Rieducare 
vuol dire invece recuperare 
il condannato ad una dimen
sione sociale, esaltando e 
non comprimendo la sua 
condizione umana nel rap-
porto con la collettivita. Cio 
equivale ad affermare che 
nella nostra Repubblica che 
pone come valori fondamen-
tali il lavoro e l'eguaglianza 
di fatto di tutti i cittadini, 
imponendo ai suoi organ i di 
rimuovere gli ostacoli di or-
dine economico e sociale che 
impediscono il pieno svilup-
po della persona umana (art. 
3), il detenuto non pud es-
sere dimentieato in un car
cere a marcire in un for
zato abbrutimento. 

L'istituzione carceraria, co
me qualsiasi altra istituzione 
dello stato democratico, non 
pud percio venir meno a 
quello che dovrebbe essere 
il suo scopo precipuo: veri-
ficare quali sono state le con-
dizioni che hanno portato 
un soggetto al delitto, rimuo-
verne le cause e restituire 
1'individuo alia societa in 
una situazione di sostanziale 
parita con gli altri cittadini, 
eliminando in pratica la pro-
pensione al crimine. Tradot-
to in termini pratici questo 
significa, per esempio, che 
un ladro d'auto, non deve 
essere lasciato in una cella 
a perfezionarsi nelle tecni
che del furto o nel modo di 
farla franca, ma che gli de
ve essere offerta una alter-
nativa di inserimento con 
un lavoro produttivo. L'inge-
gno del truffatore deve es
sere utilizzato in maniera 
corretta e non distorta, of-
frendogli possibility di la-
vorare per il benessere di 
tutti. In sostanza il carcere 
non pud e non deve ripro-
durre quei falsi valori e-
spressi da un sistema ba-
sato sul consumismo, sullo 
sfruttamento e sulla oppres-
sione di classe, ma sccondo 
un corretto uso costituziona
le delle istituzioni, deve ope-
rare in maniera da offrire 
al soggetto possibility di cle-
vazione per lo sviluppo* del
la propria personality. 

Si obiettera che tutto cid 
6 ingenuo ed utopistico. Se 
e cosi bisogna concludere 
che il carcere come luogo di 
pena fallisce alio scopo in
dicate dalla Costituzione e 
non ha piu ragione di esse
re, cosi come un ospedale 
nel quale i malati fossero 
abbandonati a se stessi inve
ce di essere curati. non sa-
rebbe prii un luogo di cura 
ma un lazzarctto. Ma il mec-
camsmo riproduttivo della 
dclinqucnza, che il carcere 
alimenta con le sue struttu-
re attuali, c fuuzionale pro

prio alia concezione di un 
sistema sociale fondato sul
lo disuguaglianze: il ladro 
deve restare ladro, il truffa
tore truffatore, e cosi via, 
perche questo serve a man-
tenere in vita apparati re
pressivi, a perfezionarli pro
prio facendo leva sul giusti-
ficato allarme che si deter-
mina nell'opinione pubblica 
(6 cosi che si invocano mi-
sure di polizia per 1'ordine 
pubblico, per la lotta alia 
delinquenza, e via discor-
rendo). 

Cosi stando le cose e illu-
sorio parlare del carcere co
me « scuola di rivoluzione »; 
di ribellione forse, di vio-
lenza, se vogliamo. Ma la 
ribellione senza una precisa 
presa di coscienza, senza un 
obiettivo specifico, non gio-
va alia lotta di classe, non 
serve a formare militanti ri-
voluzionari. II problema e 
percio quello di fare dei de
tenuti cittadini consapevoli 
dei loro diritti, di affran-
carli dalla loro condizione 
di emarginati. II problema e 
allora chi pud fare questo. 
Non certo l'istituzione peni-
tenziaria cosi com'e. I magi-
strati sono troppo spesso a-
bituati, anche nel giudicare, 
a guardare prima al certifi-
cato penale e a considerare 
coloro che hanno avuto una 
condanna diversi da se stessi 
e dalla parte, per cosi dire, 
sana della societa. Sociologi 
e giuristi hanno del carcere 
e dei suoi problemi una con
cezione troppo letteraria; gli 
amministratori penitenziari 
hanno, anche senza loro col-
pa, una visione burocratica 
dei problemi: tutti comun
que hanno il torto di stare 
dalValtra parte e di occu-
parsi di certe vicende per 
professione. II nodo da scio-
gliere e questo. 

II detenuto non deve con-
tinuare a vivere una condi
zione di escluso dalla socie
ta. L'affHttivita della pena 
non e inconciliabile con la 
possibility di contatti con il 
mondo esterno. Occorre allo
ra aprire il carcere alia par-
tecipazione di quelle forze 
vive della societa che possa-
no realmente farsi carico 
della rieducazione e del rein-
serimento dei condannati; 
portare il detenuto a vivere 
una realta diversa da quella 
nella quale e maturato il 
suo crimine. La riforma del 
sistema carcerario non de
ve servire ad un semplice 
ammodernamento del vec-
chio regolamento, come vor-
rebbe il disegno di legge 
presentato al Senato il 31 
ottobre 1972 dall'allora guar-
dasigilli Gonella, ma deve 
servire ad attuare realmente 
i principi costituzionali. 

Tullio Grimaldi 

L»AMERICA DI WATERGATE 

La erisi ottre Nixon 
Herbert Marcuse e l'analisi dello scandalo - Alcune sensazionali rivelazioni attribuite al defunto presidente 
Johnson - Le tendenze antidemocratiche, venute alia luce con le recenti inchieste, hanno in realta lontane ra-
dici, che non possono essere estirpate senza profondi cambiamenti nelle strutture sociali e politiche americane 

Dal nostro inviato 

DI RITORNO DAG LI 
STATI UN1TI. luglio 

Nella cosiddetta «pagina 
aperta » del New York Times, 
quella in cui, accanto agli edi-
ioriali del giomale, si solle-
citano i giudizi e le opinio-
ni delle persone piu diverse, 
anche Herbert Marcuse, il teo-
rico della contestazione e or-
tnai unico superstite della Ja-
mosa triade di filosofi della 
« scuola di Francoforte », ha 
pubblicato una sua - analisi 
dello «scandalo » Watergate, 
La sua test, polemica verso il 
predominate trattamento del
ft affare » da parte della stam-
pa, prende le mosse proprio 
dalla negazione di un presun-
to carattere « straordinario» 
e « aberrante » dell'evento, per 
ricondurlo a quella che c, se-
condo Vautore. la sua vera 
natura di «forma politica 
estrema del normale stato de-
gli affari» nella societa ame-
ricana. 

Metodi 
cospirativi 

E' un'analisi che vale la pe
na di riassumere non solo 
per la grande notorieta dello 
scrittore. 11 vero contesto 
dello scandalo e per lui «lo 
stato presente del capitali-
smo americano» (e non solo 
americano) che non pud piu 
funzionare ne crescere senza 
impiego di mezzi illegali e 
senza pratica della violenza. 
La « regola della legge », que
sto principio basilare dello 
stato di diritto, si addiceva 
all'epoca delta «libera com-
petizione» e della «libera im-
presa >, quando erano a con-
fronto concorrenti relativa-
mente eguali, uniti da comu-
ni interessi. Non lo g piu nel-
I'era dei monopoli e dell'im-
perialismo. In termini di eco-
nomia liberate, le corporazio-
ni nazionali o intemazionali. 
del mondo di oggi operano, 
per la loro stessa natura, se-< 
condo metodi cospirativi e il-
legittimi. 

La politica — incalza Mar
cuse — non aveva motivo di 
restare estranea a tale svi
luppo. 11 meccanismo eletto-
rale i dominato dalle grandi 
potenze finanziarie. 11 potere 
dell'esecutivo — quindi del 
presidente — ha assunto cre-
scenti caratteristiche dittato-
riali, sia per le ragioni di una 
politica imperiale, protetta 
dal segreto di una indecifra-
bile € sicurezza nazionale», 
sia per le ragioni della re
pressione interna contro il 
dissenso. Vaffare Watergate, 
in queste circostanze, non 
rappresenta una infelice ecce-
zione. Esso e diventato scan-
daloso non perche illegittimo, 
ma perche « non operativo » 
(secondo una terminologia ca-
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-NEW YORK — In una viacdPHarfern ; 

ra alia Casa Bianco nixonia-
nc), cioe condotto in modo 
inefficiente, dilettantesco, spu-
dorato, quindi tale da minac-
ciare i rivestimenti morali e 
politici, le coperture ideolo-
giche del sistema. 

E' possibile rintracciare in 
questa analisi tralti dottrina-
ri, che tendono probabilmen-
te a schematizzare troppo i 
dati della crisi. Ma non si 
pud disconoscere che essa 
scava piu profondamente di 
quanta non facciano di soli-
to la stampa e il mondo po
litico nella natura vera de-
gli eventi e mette quindi • il 
dito su una piaga, di cui si 
comincia a essere consape
voli anche al di fuori dei cir-
coli della contestazione. Tutta 
una serie di fenomeni nega-
tivi oggi denunciati in rap-
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porto a Watergate — I'ecces-
siva concentrazione di poteri 
nelle mani del presidente, il 
ricorso a illegali strumenti re
pressivi di lotta politica, i fi-
nanziamenti sospetti delle 
campagne elettorali — non co-
minciano con Nixon, anche se 
questi ne ha fatto un uso co
si generalizzato e incaulo da 
potere essere messo sotto ac
cusa. Certo, quando egli o i 
suoi collaboratori • impiegano 
ora questo argomento per 
scagionarsi, dicendo in sostan
za che anche altri presidenti 
facevano altrettanto, non ne 
ricavano nessun effettivo be
neficio agli occhi del pubbli
co. Ma il problema non 
scompare per questo. Esso 
consiste infatti non nel discol-
pare Nixon, ma nel trovare 
le radici del male. 

Vno dei ,;api di accusa con
tro il presidente riguarda le 
bugle, sfrontate al'punto da 
diventare ingenue, con cui la 
Casa Bianca ha trattato tut
to V*affare* Watergate. E' 
inevitabile che Nixon le pa-
ghi. Ma •• proprio in questi 
giorni e uscito in libreria un 
volume di David Wise, dal ti-
tolo significativo < La politi
ca della menzogna», che fa 
risalire assai piu lontano Vuso 
sistematico della falsita come 
strumento di governo a Wa
shington: il ricorso del tutto 
arbitrario alia segretezza per 
un numero infinito di docu-
menti, servendo a sottrarre 
al pubblico una massa di in-
formazioni, cui avrebbe dirit
to, non e che un altro aspet
to di quella stessa politica. 
Wise ne data Vinizio al pri

mo scorch • degli anni '60, 
quando Eisenhower mentx per 
lo spionaggio aereo degli U-2 
e Kennedy per Vaggressione 
della Baia dei Porci, qjitram-
bi venendo poi scoperti in 
fallo: ma egli stesso deve poi 
precisare che di inizio si pud 
parlare non nel senso che si 
comincio a mentire solo allo
ra (lo si faceva owiamente 
anche prima), ma piuttosto 
nel senso che il pubblico co
mincio ad accorgersene 

Vi & un episodio sconcer-
tante, che pure e passato in 
questi giorni quasi inosserva-
to. Leo Janos, che fu colla-
boratore di Johnson e oggi fa 
il giornalista, ha appena scrit-
to nella rivista Atlantic alcu-
ne pagine sul presidente 
scomparso, in cui r'wela co
me questi, ormai ritirato nel 

Una mostra ehe cerca un rapporto nuovo con il pubblico 

INTERVENTI NELLA CITTA DI VOLTERRA 
Sculture, ambientazioni, visualizzazioni, progettazione per l'alabastro, problemi del centro storico: 
questi i temi posti in discussione da una iniziativa coraggiosa, presa dalla amministrazione democratica 

VOLTERRA. luglio 
Giornata viva e piena di 

sorprese. domenica 15. a Vol-
terra. Tania gente per strade 
e piazze, dentro il Palazzo 
dei Priori, sul piano di Ca
stello. all'Ospedale Psichiatri-
co. coinvolta dagli interventi 
nella citta di un gruppe di ar-
tisti i quad invitavano a ri-
flettere. ora con immagini-in-
terventi di una certa durezza. 
ora col gioco e I'ironia. sulla 
drammatica reaita economica 
e culturale della citta. 

II merito della giornata va 
alia mostra ' «Volterra "?3 
(Sculture, Ambientazioni, Vi 
suaiizzazion!, Progettazione 
per l'alabastro, Problemi del 
centro storico) >, una mostra 
non abitudinaria che e stata 
possibile per Tinteresse del-
I'amministrazione democrati
ca Duplice il fine: primo. ri-
portare I'attenzione della cul-
tura artistica moderna sulla 
realta dr Volterra; secondo. 
consentire agli artisti. fuori di 
galleria. un'espenpnza cultu 
rale e umana nuova. autoge-
stila e libera nello spinto di 
iniziativa che Volterra oggi 
vuole avere. 

Certo, a Volterra. come in 
tutta Italia, piu che di mo-
stre c'e urgente bisogno di 
strutture artistiche stabili e 
attrezzate che consentano agli 
artisti di lavorare oltre l'o-
rizzonte di g.illcria. con nuovi 
e ben diversi rapporti col 
pubblu-d pnpnlare e con verifi 
che ben diverse che quelle at 
tuali di clan Una mostra — 
6 amara esperienza di tutti — 
per quanto sia bella e social-
mente consapevole, resta co

sa gracile e prowisoria. Qui. 
a Volterra. gia Iunedl mattina, 
avevano npreso corpo tutte 
le « uova ». le frutta e le va-
sche e i vasi in alabastro del 
gran kitsch 'volterrano. 

Cid detto. bisogna aggiun-
gere che va a merito degli 
orgamzzatori, lo scultore Mi-
no Trafeli e il critico Enrico 
CnspolU la consapevolezza di 
un primo approccio senza for-
zaturc ideologiche o volonta-
ristiche La mostra e stata 
preparaia per mesi e con uno 
spinto di iniziativa che abor-
riva I'idea di portare I'arte 
modema a Volterra come in 
una colonia. II catalogo inizia-
Ie della mostra (ne verra pub
blicato uno conclusivo con tut
to il materiale alia chiusura 
del 15 settembre) documenta, 
anche negli interventi degli 
artisti. il diffuso stain .1i co
scienza di cid che andavano 
a mettere in moto: e anche 
quanti hanno portato opere 
.deate e real'zzate in prece 
denzj lo hanno consapevol 
mente fatto. ntenendo che non 
fosse possibile, in cosi breve 
tempo, mtervenire gmMamen-
te. veritieramente. nella real
ta di Volterra. 

Verifica 
popolare 

Ci sono, certo. nella mo 
stra nvlt i piccoli giochi a 
capru-cio di galleria. ma nor, 
fanno il t clima » 

Resta viva I'indicazione che 
si pud fare molto. nelle citta 
e nelle region! ad ammini
strazione democratica, e sen

za frettolosa demagogia. per 
avviare rapporti nuovi tra ar
tisti e ambiente popolare. tra 
arte e pubblico. creando con 
cretamente situazioni dove al 
I'autogestione e alia Iiberta 
degli operatori artistici cor-
risponda la verifica popolare. 

Si tenga presente che la mo
stra ha uno spazio operativo 
all'interno dell'Ospedale psi-
chiatneo (alcuni degenli han
no lavorato con gli artisti) 
dove sono esposti gli studi 
preparatori degli interventi e 
dove e la sede degli incontri 
e dei dibattiti. L'ospedale e 
uno dei nodi tragici di Vol
terra e il coinvolgimento vuo
le ricordarlo. 

La mostra interessa molti 
punti della citta: 1) Palazzo 
dei Priori e piazza dei Priori 
con sculture e interventi di 
Somaini. Trafeli, Roca-Rey, 
Nespolo. Vangi. Cavaliere. 
Sguanci. Trubbiani. Gastini. 
Piqueras. Mazzucchelli. retro-
spettive dello spazialista Lucio 
Fontana e del futurista cubi-
sta Mino Rosso: 2) Piazza San 
Giovanni con sculture di Car-
rino e De Sanctis; 3) Battiste-
ro con scultura di De Sanctis 
e pitture di Takahashi; 4) Ve-
scovado con sculture di Gua-
sti; 5) piazza S. Michele con 
opere di Bonalumi. Nagasawa 
e Magnoni; 6) la Docciola con 
opere d: Somaini. Staccioli e 
Nespolo; 7) S Andrea con 
scultura di Spagnulo; 8) il 
Piano di Castello. dove stori-
camente si frontegaiano I'a 
cropoh etrusca e il carcere, 
con interventi di De Sanctis. 
Genovese, Staccioli. Borghesi, 
Campus. Cosimelli, Politano e 
Trafeli; 9) la porta all'Arco 

con sculture di Giammarco; 
10) le vie di Porta all'Arco 
e Matteotti con luci di Nan-
nucci; II) S. Giusto con in 
tervento di Pardi; 12) Le Bai
ze con interventi di Balderi 
e Isolani; 13) il sentiero di 
salita a) Piano di Castello con 
intervento rocca carcere di 
Tamburi. C'e. poi. l'« Opera-
z:one 24 fogli * che vuole uti-
iizzare mamfesti di grande 
formato (metri 6 per 2.80) 
contro la persuasione occul
ta di tipo consumistico e 
per una cdissuasione manife-
sta> (Baj. De Filippi. Ne
spolo. Mariani. Plessi. Sani. 
Scanavino. Somaini e Trub
biani). Reporter Cattaneo. 

Qualche segnalazione in una 
mostra che 6 varia e com-
plessa (e stato sottovalutato 
rapporto di scultori e pittori 
di altre ricerche realistico-fi-
gurative). 

Piu che le sculture indivi 
duate di Somaini. che con Cri-
spolti ha fatto I'interessante 

libro € Urgenza nella citta ». 
qui interessano i disegni con 
energiche immagini urbane 
nelle quali vediamo un vitali 
stico eros in conflitto con stra-
tificate geometrie e una vo
lonta di rottura che ipnteca la 
cittd del futuro piu umano. 

Cavaliere ha avuto fondatt 
dubbi su an possibile interven 
to giusto nella citta e ha mes 
so su una bancarella dove so 
no in vendita tanti oggetti. 
garbatamente stilizzati nei 
modi di altri scultori. che ri 
baitano con ironia il kitsch 
dell'alabastro (ma perche non 
produrli?). 

De Sanctis, attraverso un 
surreale rubinetto, fa uscire 

dall'antico battistero un fiotto ' 
di fatica to alabastro; una ruo 
ta pure di alabastro ha messo ' 
a una « Mercedes > dei soliti | 
turisti tedeschi e ha fatto af- « 
fiorare dalla terra dell'acro- ! 
poll una valigia < marziana > j 
che di quei ruderi sottolinea 
la ?arica sorprendente di sto-
ria. 

Un ragazzo 
guerriero 

Sul Piano di Castello. gli ar
tisti che vi hanno lavorato. 
hanno finto una bianca. muta 
protesta di forme organiche 
che dal carcere affondano nel
la terra e spuntano a cercare 
la luce incontro a noi (effetto 
strano con le voci della sera. 
il disco di Gabrieila che carr 
ta le c Mantellate > e la sen-
tinella col mitra che passeg-
gia sopra tutto questo). 

Tambun ha preso i fram-
menti della lavnrazione dello 
alabastro e li ha cuciti con 
punti di filo di ferro per mezzo 
chilometro collegando. in un 
tragico sentiero, la acropoli al 
carcere. due luoghi del potere. 

Trafeli ha una sala piena di 
oggetti ncavati dai material! 
d'uso industrial! e artigtanali. 
tubi. plastica. pezzi prefabbri-
cati. cuoio. alabastro tutti 
trattati con un recupero urna 
no. erotico. tragico irnmci.: 
dal piatto di alabastro cucito 
con li, spago al tubo che si 
spacca e mostra viscere 
umane. 

Spagnulo, con la sua gran
de strutlura tubolare, porta, 

nella tristezza di Volterra. Io 
emblema della grande fatica 
operaia, delle imprese indu
strial! e teendogiche: l'effet-
to di spaesamento rispetto al-
l'ambiente e fortissimo e i 
contrast! tra passato e pre
sente si mostrano con forte 
evidenza. 

II gtapponese Takahashi su 
due lati del battistero ha po-
sto due grandi >uperfici dipin-
te vitalisticamente come due 
ali di farfalla: vuole vedere 
se un artista modemo pud 
reggere il confronto con le 
forme e i colori piu antichi 
e storici: lo pud. a tale livel-
lo di lirismo organico. 

Giammarco prende d'assal-
to la porta all'Arco con un 
ragazzo guerriero e tre caval-
h in legno: emblema di una 
lotta dura per riconquistare la 
citta moderna a una vita 
umana. Le bellissime ed -»ner 
giche forme di questa azione 
neoumanisti.-a hanno positiva 
relazione plastica con il cubi-
smo. con il costmttiv'smo s» 
vietico di propaganda e con 
la carpenteria di un Ceroli 

Trubbiani mi sembra avere 
realizzato I'intervento olasti-
co piu bello e trauico. Ha sen 
tito Volterra neila sua piu 
cupa solitudine e malinconia 
e dalla torre di piazza dei 
Priori ha fatto pendere. o?cil 
lanti al vento. cord? enn uc-
celli appesi e strozzati. }io 
gne. forche e altri tegni di 
violenza: tutti «marchince-
cni». come lui direbb'. di 
strumenti preparali p^'^'C la 
vita e rimmam'nazion. dtlla 
vita non « volino >. 

Dario Micacchi 

Texas, confidasse una sera «i 
suoi o.ipiti (fra cui lo stesso 
Janos) di essere sempre sta
to convinto che Kennedy era 
stato assassinato non dal solo 
Osivald, ma da una congiura, 
in cui Oswald era al massimo 
solo I'esecutore materiale del 
delitto. Aggiungeva Johnson, 
ricordando certi trascorsi cu-
bani di Oswald: « Noi abbia-
mo messo in funzione nei Ca-
raibi una dannata "anonima 
delitti" ». Egli alludeva, secon
do Janos, a squadre di assas-
sini. organizzate dalla CIA con 
esuli cubani. Eppure la versio-
ne ufficiale del crimine di 
Dallas, accreditata proprio 
sotto la presidenza Johnson, 
resta sempre quella che at-
tribuisce tutte le resppnsabi-
lita al gesto isolato di un 
pazzo. 

Ma vi e di piu. Anche le 
spie scoperte nella sede del 
Partita democratico all'inter
no del complesso residenzia-
le di Watergate erano uomi-
n della CIA passati al servi-
zo della Casa Bianca, che In 
q tanto agenti segreti si era-
no occupati proprio di Cu
ba e di quei gruppi antico-
rhunisti scappati dall'isola per 
mettersi agli ordini degli Sta-
tl Uniti. Saranno magari sem-
vlici coincidenze. Ma se an-
ahe lo fossero — il che & del 
fasto almeno dubbio — il pro
blema di fondo non scompa-
iirebbe ugualmente. Esso e 
infatti assai piu vasto. Non $i 
possono creare agenzie di sov-
versione, polizie onnipotenti, 
organismi segretissimi, quali 
quelli cui gli Stati Uniti han
no dato vita per condurre la 
loro politica imperialistica 
nel mondo, per inserirsi nel
la vita di altri paesi, senza 
che questi strumenti diventi-
no una minaccia per tutto 
cio che esiste di Iiberta e di 
meccanismi democratici anche 
nell'interno della propria na-
zione. 

La politica americana con i 
suoi misteriosi sviluppi n# i 
una riprova. Lo stesso John
son in quella conversazione 
fra amid dimostrava di avere 
riflettuto assai poco su que
ste verita e sulla sua intera 
esperienza, quando dichiarava 
di avere commesso — secon
do lui — solo due errori nel 
Vietnam: non avere mandato 
prima piu truppe e non avere 
instaurato una rigida censura, 
cioe non avere portato un col-
po in piu alle Iiberta ameri
cane. 

II limite 
delle inchieste 

L'evoluzione della vita pub
blica, culminata con Vaffare 
Watergate, comincia lontano 
e ha radici non superficiali. 
Sono anni che la Casa Bianca 
tende a sottrarsi ai control-
li costituzionali, mentre il 
presidente tende a governare 
per mezzo dei suoi consiglie-
ri personali, responsabili so
lo davanti a lui: Kennedy gia 
operava in questo senso. Gli 
apparati segreti venivano im-
piegati anche anni fa, prima 
che contro gli avversari pott-
tici del presidente, contro i 
gruppi del dissenso e della 
contestazione, cosi come era~ 
no stati impiegati nel deceit-
nio precedente contro il Par
tita comunista americano 9 

contro i sindacalisti che non 
si lasciavano imbavagliare da 
regole strettamente corpora
tive. Non e stata solo la po
litica imperialistica ad aggra-
vare il fenomeno. L'incapaci-
ta della societa americana di 
accettare le rivendicazioni del
le minoranze nazionali, a co-
minciare da quella negro, che 

e la piu importante di tutte, 
e di trovare quindi con esse 
una base di convicenza e di 
accordo, proprio mentre le cit
ta del paese vedono crescere 
invece di continuo (anche in 
misura visiva) la loro inci-
denza sulla popotazione, non i 
stata meno fatale per gli sche-
mi tradizionali della demo-
crazia borghese americana. 

Qui e — e Marcus non ha 
certo torto a questo proposi-
to — il-limite delle inebjeste 
che vengono condotte suU'affa
re Watergate. Esse assolvo-
no la loro funzione immedia
ta. Non vanno al di Id di que
sto. 

Ci chi spera e auspica che 
le risultanze dello scandalo 
prnrochino domani una cor-
rente di riforme delle stesse 
strutture politiche, se non al
tro per adattarle alia trasfor-
mazione della societa. Ma per 
il momenta questa tendenza 

t resta velledaria c povera di 
| idee Proposte serie non so

no state avanzate. Eppure, 
se cambiamenti piu radicali 
non interverranno, quale che 
sia Vesito immediato dell'in-
chiesta, il vero c affare Wa
tergate » non snra liquidato o 
lo sard snlo formdlmente. Le 

i sp'nte antidemocratiche che 
j dictrn di esso erano al lavo-
i ro trovcrebbero altre vie per 

prendersi una rivincita. 

Giuseppe Boffa 
PINE . I precedent! articoll 

sono stati pubblicMl 0 15, 
18, 20 e 23 luglio. 
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