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Nel luglio dello scorso anno decine di detenuti f urono picehiati dopo una protesta 

Incriminati a Roma 5 funzionari 
per il «pestaggio» nelle carceri 

Fra gli accusati un ispettore generale, gli ex direttori d i Rebibbia e Regirta Coeli e il capo dei serviij sanitari 
Invitati a nominarsi un difensore anche alcuni ufficiali e agenti di custodia - L'imputazione e di aver dichia-
rato il falso in atti pubblici - Sessantasette mandati di cattura per la rivolta a Regina Coeli dei giorni scorsi 

Cinque funzionari delle car
ceri romane hanno ricevuto 
comunicazione dal giudice di 
nominarsi un avvocato. II che. 
in altri termini, significa die 
saranno interrogati dal magi
strate) che contestera loro gli 
estremi di alcuni reati com-
niessi in occasione dei pestag-
gi di detenuti accaduti nei 
reclusori di Rebibbia e Re
gina Coeli ncl luglio del 
1U72. Analoghi provvedimen-
ti hanno colpito il diretto-
re dei servizi sanitari di Re
gina Coeli. alcuni agenti di 
custodia e alcuni ufficiali 
(un maggiore. un capitano e 
un tenente). Gli avvisi di rea-
to sono stati firmati dal giudi
ce istruttore Renato Squillan-
te; i funzionari che devono 
nominarsi un legale sono il 
dottor Marcello Buonamano, 
ispettore generale del ministe-
ro della Giustizia. il dottor 
Giuseppe Castellano. ex diret-
tore di Rebibbia. due vicedi-
rettori di quest'ultimo carce-
re. e il dottor Filippi Vastola, 
ex direttore di Regina Coeli. 

II magistrato e giunto a 
questa decisione riferendosi ai 
fatti accaduti a Rebibbia nel-
la notte tra I'll e il 12 lu
glio dello scorso anno. Qual-
che giorno prima nel carcere 
e'era stata una protesta di 
numerosi detenuti. protesta 
che (come al solito affrontata 
con metodi repressivi) aveva 
indotto i dirigenti a trasfe-
rire a Regina Coeli quaran-
tacinque reclusi. Secondo 
quanto si affermo nei rappor-
ti ufficiali. il gruppo di dete
nuti si sarebbe opposto con 
la violenza alio spostamento. 
In effetti — stando ad alcune 
denunce presentate in segui-
to dai detenuti — i trasferiti 
.sarebbero stati malmenati con 
manganelli e cinghie prodito-
riamente . e senza motivo e 
poi. senza abiti ed in piena 
notte. sarebbero stati portati 
pesti e sanguinanti a Regina 
Coeli. "j&ui ^1 medico nob li 
avrebKe soceorsu nd tantome-
no curati. 

Questi.;-*duno.ue. .i,-fatti. Da 
essi d facife'f isalire airaccii-
sa che il dottor Squillante in-
tende contestare agli imputa-
ti. Si tratta di calunnia e di 
falso in atti pubblici. I rap-
porti stilati dai funzionari in 
merito ai gravi episodi avve-
nuti a Rebibbia nella notte tra 
I'll e il 12 luglio del 72 non 
riporterebbero fedelmente i 
fatti: i detenuti. insomma. non 
avrebbero opposto nessuna re-
sistenza ai trasferimenti e il 

. pestaggio — realmente avve-
nuto vista 1'incriminazione 
del medico di Regina Coeli 
che non soccorse i reclusi 
trasferiti — sarebbe quindi 
stato compiuto in quel clima 
di violenza. di ripicche. di 
faide e vendette personal! 
piu volte denunciato in que
st! ultimi mesi a proposito 
delle carceri italiane. 

Come si ricordera. subito 
dopo i fatti. che suscitarono 
profonda impressione. venne-
ro fuori mohi particolari di 
quella che fu definita la not
te del pestaggio: in alcune 
denunce ed esposti si raccon-
tarono episodi di violenza 
inaudita. Ad esempio alcuni 
detenuti parlarono di un cor-
ridoio. una specie di budello 
nel sotterraneo di Rebibbia 
entro il quale venivano fatti 
passare i detenuti durante il 
« trasloco» mentre agenti di 
custodia. poliziotti e carabi
nieri picchiavann con pugni. 
calci bastoni e cinghie. E' 
certo che molti carcerati ri-
p-jrtarono gravissime lesio-
ni: !e incriminazioni sembra-
no confermare che vi furono 
precise responsabilita dei di
rigenti carcerari e di alcuni di 
coloro. agenti e carabinieri. 
che inviati per rimettere or-
dine si sarebbero trasformati 
in aguzzini feroci. 

La notizia degli avvisi di 
reato a funzionari. guardie 
* ufficiali carcerari romani 
comprova la gravita di una 
•ituazione ormai insnstenibile 
e che va afrmntata con prov-
vedimenti immediati nel qua
dra di quella riforma di tut-
to il sistema giudiziario ita-
liano piu volte auspicata dal
le forze politiche democrati-
che. Tuttavia. malgrado l'in-
ehiesta del d(ttor Squillante 
abbia gia accertato alcune 
precise e gravi responsabi
lita delle autnrita carcerarie. 
sembra che non si voglia ri-
nunciare ancora ai metodi re
pressivi. ' 

A questo proposito. dopo i 
trasferimenti in massa awe-
nuti per la rivolta che ha se-
m id is t rut to Regina Coeli nei 
giorni scorsi e di ieri la noti
zia che contro 67 di quei dete
nuti sarebbero stati spiccati 

/ altrettanli mandati di cat
tura. Se vero, si tratta di un 
prowedimento gravissimo che. 
alio stato attuale delle cose. 
servira soltanto ad esaspera 
re uomini che — come ap-
nunto quel I i che hanno dato 
rnogo alia protesta a Regi
na Coeli — sono chiusi in 
crlle fatiscenti da mesi. in 
•ttesa di un giudizio che non 
•i M quariuo potra aver luogo 

' Da ieri pomeriggio 

Detenuti 
in rivolta 
a Trapani 

Sparati lacrimogeni e colpi di mitra - Le richieste 
formulate alia presenza dei giornalisti - Incident! 
anche a Lucera - A giudizio il medico e il diret
tore del carcere di San Giovanni in Monte 

Dopo la protesta trasferiti e denunciati ^ ^ ^ ^ " 1 disordini anche nel 
dove la protesta dei 

detenuti e stata sedata con un pesante prowedimento del magistrato: tutti i detenuti, infatti, sono stati trasferiti e am-
massati in altri reparti del carcere. Naturalmente, per portare in porto il prowedimento, sono state adoperate massiccia-
menfe forze di polizia e carabinieri. La protesta dei reclusi era cominciata ieri pomeriggio con i soliti obiettivi: riforma 
dei codici e del sistema carcerario. Sessantasei detenuti della sezione penale hanno bruciato i pagliericci delle celle e infranto 
tufte le suppellettili, dopo essersi barricati nel loro settore. Per bloccare ia protesta sono stati usati i soliti metodi repres
sivi. Circa duecento uomini fra poliziotti e carabinieri hanno fatto irruzione nel carcere lanciando lacrimogeni. Contempo-
raneamente i vigili del fuoco hanno aperto una breccia a colpi di piccone in un muro del piano terra. Cosa sia awenuto 
all'interno del carcere subito dopo e facilmente intuibile. In serata e stata resa nota una decisione gravissima adottata 
dal magistrato pescarese. I detenuti, dopo essere stati trasf 3riti, sono stati colpiti anche da un ordine di cattura per 
danneggiamento pluriaggravato e resistenza a pubblico uffici-ile. Entro venerdi prossimo, a quanto sembra, verranno futtl 
processali per direttissima. NELLA FOTO: flamme e fumo dai tetti del carcere. 

TRAPANI. 31, 
Una forte protesta e inizialu 

oggi nel carcere di S. Giulia-
no di Trapani. Alle 13 circa 
tin centinaio di detenuti ai 
quali poi si sono accodati al
tri 200 reclusi hanno incomin-
ciato a protestare nelle loro 
celle battendo ritmicamente 
cucchiai e altre suppellettili. 

La situazione si e fatta criti-
ca quando le guardie di custo
dia hanno cercato di reprimere 
la rivolta. A questo punto. i 
detenuti hanno incominciato a 
rumpere i vetri delle celle e 
a bruciare i pagliericci dei let-
ti. Poi man mano sono passati 
nei corridoi delle celle. lino ad 
arrivare sui tetti dove hanno 
innalzato un grosso striscione 
con la scritta « Riforma carce-
raria». . , - ' • 

Subito sono intervenute le 
forze di polizia. i carabinieri 
e circa 300 agenti "di custodia. 
i quali. armati di bombe lacri-
mogene e mitra. hanno pianto-
nato tutta la zona di S. Giulia-
no che immette nella localita 
balneare di Trapani. Dalla 
punta piu alta del carcere si 
vede soltanto un lenzuolo con 
un centinaio di detenuti. Gli 
altri fino a questo momento 
sono barricati nelle celle. 

I detenuti hanno chiesto di 
parlare con 1'ispettore genera
le delle guardie vcarcerarie 
che e arrivato sul posto ma. 
nel momento stesso in cui e 
arrivato. polizia e carabinieri 
si sono piazzati nei punti stra
tegic!" armati di bombe lacri-
mogene. 

II colloquio non ha avtito 
luogo perche gli agenti hanno 
cominciato a sparare e tutti i 
detenuti'che si trovavano sul 
tetto si sono dileguali. Non so
no mancate scene di panico 

Per studiare le esperienze dell'azienda socialista 

UNA DELEGAZIONE DI OPERAIITALIANI 
IN VISITA NELLE FABBRICHE DELL'URSS 

E' difficile un paragone con la condizione ifaliana, ma emerge subilo la realfa di una diversa concezione produftiva basala sull'uomo 
e sulla sua dignifa • Eguali condizioni di lavoro fra fecnici e operai - I problemi degli orari di lavoro, dsi rifmi e dell'assislenza 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 31 

Qualt Impression! rioorta 
un operaio di una aziend.i 
capltalista visitando una fab 
brica di un paese sociali.;ta? 
La domanda 1'abbiamo po 
sta ad otto nostri compagni 
operai che su invito del CC 
del PCUS hanno viaggiato ml 
I'URSS. per 15 giorni. div.u 
tendo In varie-citta con ope
rai. tecnict. ingegneri. dirigenti 
politic: e sindacali e visitan
do contemporaneamente fa-> 
briche ed aziende: a Mosca 
lo stabilimento deve si pro-
ducono orologi; a Minsk la 
azienda che costruisce aut> 
carri: a Nova Polosk il com-
piesso petrolchimico; a Lenin-
grado la rabbrica di turbine 
«22. Congresso»; a Baku gli 
stabiiimenti petrol If eri. il com 
piesso tessile a Volodarski » e 
1'azienda che produce tappetl. 
A Mosca. inoltre. a conclusio-
ne del viaggio. hanno avuto 
un Iungo e interessante collo
quio. presso Ia sede del comi-
tato rentrale. con il compagno 
Vadim Zagladin. vice respon 
sabile della sezione esterl de! 
PCUS 

Venendo direttamente dalla 
esperienza della fabbrica gli 
otto compagni sono cosi su
bito andati al sodo ponendo 
con chiarezza, al dirigenti so-
vietici. le domande In quindi-
ci giorni hanno s vol to. da 
esperti. una inchiesta rapida. 
ma estremamente ef ficace. che 
cercheremo di rlassumere nel 
pass) essenziall. 

L'inchiesta 
La parola e al compagno 

G:ul;ano Marianetti carpentle-
re del cantiere navale di Mug-
giano di La Spezia. segretario 
del coasigl:o di fabbrica: « En-
trando nelle aziende dell'Unio-
ne Sovietica sono restato im-
pressionato da un fattore che 
mi sembra determinante e 
cloe dal ruolo deli'operaio che 
non e qui visto come elemen 
to che produce, ma come 
uomo. Non e una frase reto 
rlca: chi come not, conosce 
la realta della fabbrica capi-
see cosa intendo dire. Nel-
I'URSS ho vlato che nelle 
aziende st fa del tutto per 
ellmlnare ognl causa che ere! 
disaglo all'uomo. Ro cost no-
tato gli sforzl che si fanno 
per Impedlre le malattle pro
fessional! n. 

«Non vorrel far paragonl 
con la nostra realta — pro-
segue Marianetti — ma devo 
dire che vedere I medlcl In 
fabbrica come II ho vistl du
rante 11 vlngglo, e scoprire 
che ognl azienda, plccola o 
grande che sla ha II suo ospe-
dale e le sue case di riposo 
e una soddlsfazlone grande 
per chi, come nol in Italia, 
lotta per 11 ragglunglmento 

di tali obiettivi». 
«L'aspetto umano e Tele-

mento determinante — aggiun-
ge Umberto Nicoletti. operaio 
metalmeccanico della Spica 
di Livorno, segretario della 
sezione di fabbrica — ed e 
il punto sul quale dobbiamo 
necessariamente stabiiire dei 
paragoni. Qui nell'URSS ab-
biamo nota to che sono al It-
vello umano Cosl come sono 
umani i rapporti dingent:-
operai. Dico questo perche so 
bene cosa significa lavorare 
in fabbrica. alia catena. Per 
esempio a Minsk, nella visi 
ta fatta alio stabilimento che 
produce autocarri. ho notato 
che la catena dt montaggio 
— che e tecnicamente avan 
zata — funziona a ritmi ac-
cettabili e che quindi non e 
minimamente paragonabile al
le catene analoghe esistenti 
nelle aziende capitalistiche 
Inoltre ho appreso con soddi-
sfazione che vi e una rotazio-
ne dei posti di lavoro*. 

«Parliamo di Roma — di
ce Marcello Lovaglio. operaio 
litografo del Poligrafico dello 
Stato — dove per rmgliaia 
e migliaia di operai e soprat-
tutto di donne non esistono 
strutture assistenziali. " Qui 
nell'URSS ho visto che ognl 
fabbrica ha il suo asilo nldo. 
che ognl donna alia mattina 
pud Iasciare II figllo in un 
ambiente vicino e accogliente. 
Questa ml sembra, e una con-
quista eccezionale sulla quale 
farebbero bene a riflettere 
tanti denigratori della socie
ty sovietica. Per esempio. a 
Baku, visitando I'azienda di 
confez;oni abbiamo scoperto 
che gli asili nido della rabbri
ca sono quattro e che rispon-
dono egregiamente al'e esi-
genze delle donne tmpie?ate 
che sono. sul totale di quai-
tromila djpendentl. II 70 per 
cento A Baku ho p*ivauo a 
Roma dove i bambini degli 
ed.Ii o d» qualsiasi altro ope 
raio =ono costretti a giocare 
tra le marrane ». 

a Un aspetto che mi ha col 
pi to — dice Carlo Barbara. 
operaio di Pordenone — e che 
nelle aziende visitate non ho 
mai notato un dfstacco tra 
tecnici ed operai E cid vale 
non solo per l'a*petto umano 
del rapporti. ma anche per 
quanto riguarda le infrastrut-
ture. Insomma non ho visto 
palazzinc special! per i tec
nici e capannoni per gh ope
rai: o tutti nella palazzina 
o tutti nei capannoni. Sara, 
forse, una osservazione sem-
plicistica. Ma anche questo e 
un fatto che non va sotto-
valutato ». 

Per Cesare Ramazzottl, 
membro del consigllo dl fab
brica dell'ACMA dl Bologna, 
uno degli aspettl piu signlfi-
cativi della realta operala ncl-
I'URSS 6 che «ognl operaio 
ha la possibilila dl svlluppare 

la sua personalita e di istruir-
si». o E* la fabbrica — preci-
sa Ramazzotti — che aiuta 
l'operaio in questa importan-
te fase di miglioramento e 
di sviluppo. Ed e la fabbrica 
che mterviene per risolvere al
cuni problemi, come quello 
delta casa. che da noi sem-
brano irrisolvibili». 

Gli edili 
«In Italia — aggiunge Osval 

do Pastorino. operaio della 
AMGA di Genova — gli avan 
zamenti di categoria sono dif-
ficili. Qui neU'URSS invece. 
abbiamo notato che i passag 
gi sono piu facili perche no 
tevoll e concrete sono le pos 
sib:llta di studio. Non e un 
caso che durante il nostra 
viaggio abbiamo incontrato di 
rigenti che prima erano sem 
plici operai». | 

a Nel corso del viaggio — 
prosegue Giovanni Utemper- \ 

gher. edile. membro del coml-
tato federale della federaz:o-
ne di Torino — abbiamo avu
to modo di osservare piu vol
te il lavoro degli edili. Ci sia-
mo cosi interessati alia loro 
attlvita. ai loro problemi e aglt 
orari ed abbiamo scoperto, 
per io meno per quanto riguar
da Nove Polosk. che i mon-
tatori, che potrebbero essere 
paragonati ai nostri cement!-
sti. lavorano se! ore al gior
no per un totale di 36 ore set-
timanali. Capisco che non e II 
caso di fare sempre dei pa
ragoni con Ia nostra realta. ma 
qualche volta e bene stabiiire 
del parallel! specialmente 
quando si parla dt orari di 
lavoro e di ritml Inline vor-
rei ricordare che nell'URSS 
anche gli edili usufrulscono 
di tutu una rete assistenziale 
e che I loro figli godono del
lo stesso tratta men to del figii 
di tutti gli altri operai. Dico 
questo perche a Baku abbia

mo visitato un campo estivo 
di bambini che in maggioran-
za, erano figli di edili. Ecco. 
una cosa simile, purtroppo. 
da noi e impensabile...». 

Per Antonio Co^ta. capo de-
legazione e membro del diret-
tivo della federazione di Mi-
lano, 1'arco dei problemi pre-
si in e=ame durante il viaggio 
e stato di aestremo interesse 
e di grande utilita per il la- ! 
voro da svolgere in Italia sia 
a livello politico che sindaca 
le». « Delegazioni del genere 
— conclude Cosia — dovreb 
bero viaggiare in continuazio-
ne neU'URSS per studiare la 
realta di un cosl grande pae
se. Partiamo quindi soddisfat-
t! per le cose viste in fab
brica e per tutte le inrorma-
zioni che ci sono state fornite 
durante gli incontri e i rol-
loqui». -

Carlo Benedetti 

Intervista con il segretario della CGIL 

Lama auspica un sindacato 
anche per le forze di PS 

Pieno appoggio al dlritto di organizzazione sindacale degli agenti 
espresso sulla rivista per le forze di polizia «Ordine Pubblico» 

• Anche le forze di polizia 
devono poter costituire il lo
ro sindacato ed e auspicabile 
che le tre confederazionl fac-
ciano proprio questo or'.enta 
mento; In ogni caso nol s:amo 
pronti a dar vita n una tale 
organizzazione. Ma perche cid 
sia sono i poliziotti che devo
no decidere e trostituire nei 
fatti li s:ndacato». 

Lo afferma il segretario ge
nerale della CGIL, Luciano 
Lama, in una intervista rila-
sciata a «Ordine pubblico». 
rivista dl inform*zione del
le forze di poliz'a. in cui ana-
lizza la situazione in cui vive 
ed opera la nostra polizia. 

Sostenuto che «il poliziotto 
6 un lavoratore come git al
tri » e che «anch'esso deve 
acqulsire 11 dintto ad orga-
nizzarsl slndacalmente» La
ma sotto] inea che la costitu-
zione di un sindacato degli 
agenti non pud essere mina 
.specie di contro-poiiz4a. Non 
penslamo — prosegue — che 
la discipline delle forze del-
l'ordlne debba essere Indebo-
llta ne penslamo ad un sin
dacato " facile ". 

«NelIa CGIL non si allmenta 
Ia vislone dl un sindacalismo 
egoistico e corporatlvo». 

Secondo Lama «1 priml pro

blemi che dovrebbe affrontare 
un sindacato di questo tipo so
no il tratta mento economico. 
il pagamento effettivo degli 
straordinari. le pensioni diret-
te e quelle di reversibilita. Ia 
conquista di adeguati per:odi 
di riposo ». 

I jama afferma quindi di non 
credere a che la guardia en 
trando nella polizia si Mluda 
di comp'.ere un sal to di sta-

} tus- di diventare anche lui 
padrone. P*u semplicemente 
— rileva — 11 giovane meri-
dionale che entra nella poli
zia nsolve o crede d: ri-solve 
re. coi solo mezzo che ha a 
disposizione, il problema del
la sua esistenza materiale, 
giacche eglt si trova in un 
ambiente che spes&o non of 
fre alcuna altra possibillta*. 

Lama ricorda infatti che 
• almeno i) 90 per cento» del 
giovani che costituiscono le 
forze dt polizia provengono 
« dalle classi piu povere della 
popolazicne merldlonale ». 

Splegando quindi le raglo-
ni della tragi 11 ta del legaml 
tra 11 poliziotto e Ia socleta 
civile, sostenuto che Ia poli
zia deve essere nefficlente 
contro 11 dllagare della crlml-
nalitan e deve «asilcurare la 

tranqu!IIita del cittadino », La
ma sottolinea che «la polizia 
deve essere una forza a! ser-
vizio delle istituzioni, della 
democrazia e non essere dl-
retta. come spesso e accadu-
to nel passato. contro una 
parte della nostra societa. con
tra quella parte che vuole 
cambiare le strutture econo-
miche e sociali e che quindi 
vuole anche mialtorare le con
dizioni material) e moral! del
le forze addette all'ordine pub
blico. 

Dobbiamo comprendere tut
ti che gli agenti sono gli stru-
menti e non 1 responsabili 
di c!6 che e awenuto trop-
po spesso sulle piazze d'ltalia. 
ognl volta che essi sono sta
ti impegnati contro pacinche 
manifestazloni dei lavoratorU. 

Lama rileva inoltre che 
• non risponde certamente ad 
un lmpegno razlonalen delle 
forze • disponibili «I'assurda 
sproporzione che esiste tra 
addettl alia repressione della 
crimlnalita e addetti ad at
tlvita ammlnlstrative o dl al
tra natura. I priml — aggiun
ge — sul quail gravano 1 ser
vizi piu pesanti e pericolosi, 
gono generRlmente una plcco
la minoranza rispetto al se
cond! ». 

anche tra la popolnzione, visto 
che il carcere si trova in uno 
dei quartieri piu popolosi di 
Trapani. 

Al momento in cui scrivia-
mo i detenuti sono ancora sui 
tetti del carcere sventolando 
lenzuola can le scritte «vo-
gliamo la riforma dei codici » 
« no alle promesse vogliamo i 
fatti ». Oggi dopo che e'e sta
ta la sparatoria un gruppo di 
detenuti ha avuto un colloquio 
con 1'ispettore generale Ferri-
to ed il Sostituto Procuratore 
Stella. Ma questo non e ser-
vito ed allora i detenuti han
no chiesto che al colloquio 
fosse presente il giornalista 
deirrj«ifd e deH'Ora," come 
garanzia che le richieste.una 
volta accordate fossero evase. 
E' stato cosi che il corrispon-
dente deU'Unita si e recato 
insieme all'ispettore Ferrito e 
al Sostituto Procuratore Stella 
in una stanzetta dove ha di-
scusso con i detenuti attorno 
alle richieste da questi fatte. 
Ecco in sintesi le loro richie
ste: 1) riforma dei codici; 
2) riforma del sistema carce
rario (hanno qui espresso il 
desiderio che venisse pubbli-
cizzato il fatto che la loro 
rivolta e anche in solidarieta 
con quella dei loro compagni 
nelle altre carceri d'ltalia); 
.'.) problema dei trasferimen
ti e degli avvicinamenti alle 
sedi cui loro stanno e della 
lentezza delle procedure istrut-
torie. A questo proposito han
no fatto rilevare dei casi pie-
tosi, tipico e quello de! dete-
nuto Cirano di Siracusa il 
quale ha raccontato tra le 
lacrime die da quattro anni. 
cice da quando e nata. non 
riesce a vedere la figlia. non 
sa neanche come e fatta per
che viene sempre trasferito 
da un carcere all'altro mai 
vicino casa. Ancora un altro 
caso pietoso. quello di un de-
tenuto di Ressio Calabria che 
nonostante abbia da scontare 
ancora 20 mesi di carcere da 
nove anni e sballottito da un 
carcere all'altro d'ltalia. ha 
visto la moglie ed i suoi tre 
figli saltanto un paio di volte. 
Ma continuando neli'elenco 
delle richieste che i detenuti 
hanno fatto c che nelle celle 
si potessero leggere i giorna-
Ii e in particolare i giornali 
della sinistra che a quanto 
pare non vengono forniti. Al
tre richieste sono state i pen 
tolini e i fornelli a gas. si 
^ono lamentati sul vitt.->. ecc. 
Ad alcune loro richieste l'isppt-
tore generale Ferrito ha da
to parere positivo dicendo che 
sarebbero state accoltp men
tre su altre ed in narticolare 
per quanto riguarda i trasfe
rimenti. non era =uio potere 
intervenire ma che dov?va 
chiedere al minis'ero: per 
questo ha chiesto tre giorni 
di tempo. A questo pun'o i 
detenuti hanno rifer:io all'as-
semblea formata da loro com
pagni. le risposte dell'ispetto 
re generale Ferrito t- hanno 
deciso di continuare a rima-
n?re sui tetti fino a quando 
non avranno una risposta po 
sitiva. 

Sembra comunque che nel 
corso della notte la situaz'one 
verra sbloccata attravrrso un 
attaccn massiccio delle fnrz? 
dell'ordine per far rientrare i 
detenuti nelle loro CC!1P ormai 
completamente distrutt?. 

• * • 
Gli oltre 170 detenuti nelle 

carceri giudiziarie di Lucera 
hanno organizzalo nel pome
riggio una manifestaj.ione di 
protesta rifiutandosi dopo I'o-
ra di aria di tornare nelle 
celle. II direttore dott. Soli-
mene si e allora recato nel 
cortile fra i detenuti ed una 
delegazione ha sollecitato 1'ap-
provazione delle riforme dei 
codici e dell'ordinamento car
cerario. Successivamente un 
gruppo di detenuti. su loro 
richiesta. si e incontrato con 
il procuratore dell.'t Repubbb" 
ca presso il tribunale dott. 
Cudillo e con i corrisponden 
ti locali della stampa ai qua
li hanno consegnato una pe-
tizione firmata da tutti. 

• • • 
II direttore delle carceri di 

S. Giovanni in Monte, a Bo
logna Francesco Buscemi, 63 
anni, ed il medico Angelc Cop
pola. 76. gia sospesi da 22 
giorni dalle loro funzioni. do 
vranno rispondere di omicidio 
colposo aggravato; il diretto
re anche di falso ideologico 
in atto pubblico. La vicenda 
nsale al 22 maggio del 1971. 
quando il bidello Giorgio Ber 
tasi. 32 anni, detenuto da 
quattro giorni perche aveva 
rubato alcune cravatte dal 
banco di un grande magazzi-
no, mori in carcere per una 
grave forma di enfisema pol-
monare. Venne poi accertato 
che il bidello fu visitato dal 
medico solo tre giorni dopo 
il suo ingresso in carcere e 
non entro le 24 ore come pre-
scrive il regolamento; non gli 
vennero nemmeno passate le 
medicine portate dagli stessi 
familiari mentre il medico 
non prescrive nessuna cura. 
Ora sono stati furmalmente 
incriminati. 

Lettere 
all' Unita 

II militare 
«lavativo» e 
morto di 
setticemia 
Cara Unlta, 

compalono spesso in questa 
rubrica lettere dl mllltarl che 
protestano per la situazione e-
slstente nelle caserme Italia-
ne. Protestano — e a raglone 
— per la quallta del cibo, per 
Vautoritarismo. ta mancanza 
delle liberti, Vannullamento 
della personalita del soldati. 
Ebbene, cl sono cose ancora 
peggiorl! Succede, nelle caser
me italiane, che ragazzl poco 
plit che ventennl mttolano in 
ctrcostanze tall da far sorge-
re fondate perplesslta sul tlpo 
dl assistenza sanitaria erogata 
al militari. 

E' del 24 luglio scorso la 
dlscusstone In Senato dl di
verse interrogazionl (tra cut 
quella del d.c. Marcora, di-
chiaratosi tttotalmente insod-
disfaltott della rlsposta del 
sottosegretario Buff one), rela
tive al decesso della recluta 
Giovanni De Filtppl nel Car 
di Palermo, decesso sul quale 
fitto permane il mistero, non 
certo illuminato dalla deluden-
te rtsposta governatlva. 

E' pure dl questi giorni una 
risposta francamente sconcer-
tante del mlnistro della Dife-
sa ad un'interrogazione pre-
sentata da me e da altri com
pagni del Gruppo comunlsta 
sulla morte del 22enne avlere -
Fahio Frlnzl, deceduto alle 20 
e 40 del 26 marzo scorso alio 
Ospedale civile di Vlterbo, do 
ve era stato rlcoverato d'ur 
genza in mattlnata. 

Rltenendo un fatto grave 
che il Frinzi fosse rtmasto 
quattro giorni (cloe dal mo 
mento in cui si era presentato 
alia vlsita medica mattinale) 
nell'infermeria della caserma 
dl Tuscania. curato — a no-
stro giudizio — inadeguata-
mente, avevamo chiesto al mi 
nlstro di conoscere i motivi 
del ritardato rlcovero in oipe 
dale ed inoltre se erano esat 
te le notizie di stampa sulle 
carenze sanitarip dell'infermp 
rla della caserma. 

I ministri della Difesa e del 
la Sanitd ci rispondono che 
delta intermeria e munittssi-
ma di ogni presidio sanltarlo 
con laboratorio d'analisl e 
<r apparecchiature scientifiche 
necessarie quali sussidi dia
gnostic! e terapeutici». 

Resta inspiegabile. verb, per 
che il giotmne. che, alia prima 
vislta denunciava a lieve lesio-
ne vonulosa al plede destro » 
non sia stato sottopntto ad 
annltx't vel momento in cui il 
suo stato tebbrile era salito a 
38' e la lesione era diventata 
ecchimotica e dolorosa. Forse 
lp analisi avrebbero votuto ri-
terare che era in corso una 
grave setticemia da Gram ne-
gativi. romp vol doveva evl 
demiare t'autoosia. 

La risposta ministeriale af
ferma anche che si h trattato 
di un caso rarissimo e che 
« sembra » da escludere ogni 
retvonsabilita del serrizlo sa
nitaria delta caserma Ne pren-
diamo ntto. ma con dubhi non 
romnletamentp dltsinati. in-
tnnfo rtPt miel a spmhra J> du-
bitatiro drVo stesso mlnistro 
e poi nprrhe tronni sono i ca
si analonhi (anche se. lortu-
natampnte. non semvre dl esi-
to grave come auesto e audio 
del Car di Palermo) che ac-
cadono nellp caserme del no
stra Paese. tutti rirplatori del
la vecrhia mentalith secondo 
la auale se un militare chlp-
dp visifa p. come minimo un 
t tavntiro ». 

Cordiati satutl. 
sen. NEDO CANETTI 

L'ltalsider 
non fa dormire 
un quarliere 
Egregio direttore. 

le allego la copia della let-
tera che ho spedito al Sin-
daco di Taranto. sui proble
mi deU'inquinamento protoca-
to dalfltalsider. 

e Mi scusi sig. Sindaco se 
mi permetto di importunarla 
per qualche cosa di poco con-
to. Si tratta di quel poco di 
fumo che entra nella mia po-
vera casa del rione Tamburi 
assegnatami dalla GESCAL. i 
cui coslruttori, forse per sem-
plice dimenticanza, non han
no munito di condizionalore 
d'aria. 

a Ora signor Sindaco non e 
che mi prcoccupo delle con-
seguenze dellaria velenosa che 
respiro. giaccht il sig. dolto-
re-medico-ufficiale sanitario vi-
gila e attende con scrupolo-
sa osserranza al suo com-
{ nto e garantisce per la sa

ute di tutta la cittadinanza, 
ne mi preoccupo sig. Sindaco 
delle altre conscguenze, che 
lei certamente non ingora. 
perche ormai ci siamo indu-
sirializzati e non dobbiamo 
piu badare ne ai prezzi trop-
po alti ne alle bilance false 
e al pesi vuoti funzionanti li-
beramente al mercato rionale 
di via Torquato Tasso. altri-
menti rischiamo di inimicarci 
tutti e di passare subilo per 
il cancello qui vicino (il ci-
mitero). Ma cid che piu mi 
preoccupa sig. Sindaco e il 
peso delta responsabilita per 
la qualifica che rizesto nella 
quallta di dipendente statale: 
'•il decoro", "il contegno", 
"il comportamento irreprensi-
bile", e soprattutto "il rendl-
mento nell'ufficio". Sono tut
te norme da osservare scru-
polosamente e di cui dare con-
to ai miel superiori. se voglio 
conservare il posto. 

«Deve sapere sig. Sindaco 
che questa notte — non di
versa dalle tante altre —, a 
causa dell'aria soffocante e ir-
respirablle per il fumo ema-
nato dalle ciminiere del vici-
nlssimo complesso siderurgi-
co che investe in pieno tut
ta la zona abitatlsslma del 
Tamburi, non ho dormito e 
stamatlina devo andare in uf-
ficio a fare ugvalmente il mio 
dovere. e se per conseguen 
ta delle ciminiere. degli ince-
neritorl, non rendo sufficien-
temente sono giustamente sog-
getto a richlaml. Lei sa sig. 
Sindaco che tutti siamo tenutt 
a fare il nostro dovere, ciascu-

no per cid che t di sua com-
petenza. Che dlranno i mlei 
otto figli se dovessl essere li-
cenzlato per scarso rendlmen-
to? Sa, sig. Sindaco. che que
sto e davvero un rischlo che 
il "blsogno" c'impone dl evi-
tare. 

«Per elb le chtedo se per 
il prossimo settembre, come 
e stato rlpetutamente rlpor-
tato dal giornali, I'ltalsider 
provvedera veramente a mu-
nlrsl del provvldenzlali epu-
ratorl e se I'aria del Tambu
ri potra essere finalmente re
spirablle. 

Grazie e distintl salutt: 
TOMMASO VALENTE 

(Taranto) 

La politica 
della DC per 
ringiovanire 
i dirigenti 
scolastici 
Caro direttore, 

nel fare una ricerca, per al
tro scopo, tra gli atti parla-
mentari dl questa legtslatura, 
ho scoperto due propotte di 
legge dei democristianl, le 
quali, a dire il vero, mi han 
lasciato quanto meno perples-
so. 

St tratta della proposta pre-
sentata alia Camera con il n. 
461 dai deputati Fusaro e Cal-
vetti e di un'altra di analogo 
oggetto presentata al Senato 
con il numero 592 dal senato-
ri Carraro e Splgaroli. Sia 
I'una che I'altra tendono a 
far immettere in ruolo quali 
ispettori centralt tutti quei 
presidi e professori che in pre-
cedenti concorsi abbiano con-
seguito la idoneita. 

Anche se appare isplrata a 
nobile finallta. dl fatto la pro
posta tende a favorlre ben 
individuate persone note ai 
presentatorl. tutti e quattro 
democristianl. 

Ma a parte questa conside-
razione, occorre tener pre
sente che ove, malaugurata-
mente. la proposta divenisse 
legge, essa andrebbe contro 
Vindirizzo che si sta impo-
nendo nella scuola nel senso 
del ringiovanimento del suoi 
quadri docenti e diretlivi. In 
tal modo, la reaztone, battu-
ta sul terreno della lotta stu-
dentesca, si attesterebbe piu 
saldamente al vertice, soprat
tutto nell'importante- funzione 
del controllo ispettivo. 

Ad ovviare a questi incon-
tenienti, mi permetto di sug-
gerire ai compagni parlamen-
tari dt introdurre. in sede di 
dtscussione, un emendamento 
inteso ad ammettere al be-
neficio soltanto coloro che al 
momento dell'entrata in vigo-
re della legge non abbiano su-
perato il sessantesimo anno 
di eta. E cid anche in armo-
nia con la imminente norma 
che abbassera da 70 a 65 anni 
I'eta massima per la per ma-
nenza in servizio. 

Fraterni saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Roma) 

L'ha detto 
Croce 
o Goethe ? 
Egregio direttore, 

rientrato dalle ferie. ho let-
to ne a I'Unita » del 3 luglio 
che uno dei temi dali in co-
mune a tutti i diversi tipl di 
maturita era questo: Discute-
re il seguente pensiero di Be*-
nedetto Croce: add che I'uo-
mo ha ereditato dai suoi pa-
dri deve sempre riguadagnar-
selo coi propri sforzi per pos-
sederlo solidamente». Non 
sto a discutere qui della op-
portunila o meno dt assegna-
re un tema cosi agenerlco». 
come argomenta Varlicolista. 
Quel che m'interessa assodare 
e se I'asserzione sia autentica-
mente di Croce. Premelto che. 
non possedendo di Croce nel
la mia hiblioteca che a La poe-
sia di Dante*, non ho pur
troppo la possibilita di attin-
gere alia fonte del testo e d'in-
quadrarlo nel suo contesto. 
Comunque. di sicuro so que
sto: le parole citate. dele co
me tema ai malurandi. si tro-
tano tali e quali nel * Faust* 
di Goethe, I-vv. 682-683. Ai it-
ni di un confronto le rlporto 
integralmenle: ttWas du ererbt 
von de'men VStern hast f Er-
irirb es. um es zu besitzen* 
(Cib che hai ereditato dai pa-
dri. riconquistalo, se vuoi po$-
sederlo datrero). Come si ve
de. sono sostanzialmenle le pa
role di Croce. Sorge ora la do
manda: A chi atlribuire la 
palernita del detto in queslio-
ne? Dato che Goethe e andato 
prima di Croce nel mondo dei 
piu. ne consegue che neUa 
fattispecie si tratta di una e#-
iazione o di un plagio. Nel 
primo caso lo scrittore avreb-
be doruto citare la fonte. 
Quanto alia seconda possibUi-
fa. confesso che di credere a 
un plagio si rifinta Q mlo ri
spetto nei riguardi dt Don Be
nedetto che. dopotutto. e stato 
un grande benemerito della 
cullitra ital'mna. Certo e an
che che di Goethe fu Tin ornn-
de ammiralore, come lo dimo-
stra Vomonimo sagoio che ne 
scrisse. Stando cosl le cose, 
mi sembra impossibile crede
re che Croce. conoscitore del 
tedesco. non conoscesse nello 
orioinale il famoso passo del 
poema goethiano in cui ilvec-
chio Faust durante il grande 
mondlooo notturno pronuizia 
tra Valtro. appunto. le parole 
oaaelto della nostra contra-
rersia. E allora come la met-
tiamo7 Mera consonanza dt 
idee? Inconscia asslmilazione 
di pensiero allrui? tndlfferen-
za verso la proprleta lettera-
ria, essendo la cultura un be
ne di tutti? Non avrebbe avu
to la Commissione ministeria
le il dovere dl veriflcare « 
preclsare o tnquadrare testo e 
contesto? O sono. le mle. illa-
zioni arbltrarie o immotlvate? 
O si tratta. in definitive, di 
un problema che interessereb-
be solo la letteratura compa-
rata e i suoi studiost? 
Dr. ANTONIO ACQUAVIVA 

(Dresda) 


