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II150° onniversario della noscita del poeta 

II rivoluzionario 
Sandor Petofi 
Una voce europea, interprete dei sentimenti 
del popolo - Le celebrazioni in Ungheria 

DAL CORRISPONDENTE 
BUDAPEST, 11 marzo 

Quando Sandor Petofi, In 
mattina del 15 marzo 1848 re-
cito dalla scalinata del mu-
seo di Pest le sei strofe c'cl 
suo canto nazionale, die ter-
mina con i versi «Giuriamo 
che non saremo mai piu schia-
vi! » dando cosi il via alia 
rivoluzione ungherese, aveva 
da poco compiuto 26 anni. Un 
anno piu tardi sarebbe morto 
sul campo di battaglia di Se-
gesvar combattendo da rivo
luzionario. Lunaciarskij lo do-
fini «il bolscevico della sua 
epoca». II poeta ungherese 
Gyula IHyes, che 6 anche suo 
biografo, ha affermato che 
« Petofi si e presentato come 

un precursore del realismo 
europeo simile a Gogol, a 
Stendhal e Flaubert*. Poeta 
e rivoluzionario, dunque. Ma 
la sua figura non pud essere 
compresa se non nel quadro 
della grande stagione artisti-
ca e rivoluzionaria dell'800. £ 
questo e proprio il compito che 
in Ungheria ci si pone con la 
proclamazione del 1973 (150* 
anniversario della nascita del 
poeta) come Anno-Petofi. Mo
menta centrale delle celebra
zioni sara il convegno inter-
nazionale dei poeti che si svol-
gera a Budapest dal 9 al 15 
aprile con la partecipazione di 
80 artisti europei, al quale 
faranno seguito convegni di 
traduttori e critici. 

Barricate per la libertd 
Petofi poeta nasce dal po

polo. I suoi versi vengono 
cantati nei villaggi tra le can-
zoni delia tradizione popola-
re perche parlano il linguag-
gio dei contadini, esprimono 
il loro mondo. Sara proprio 
questo a fare di Petofi, poeta 
dell'Ungheria arretrata e iso
late, una voce europea. 1/800 
e il secolo delle rivoluzioni. 
Gli ideali della rivoluzione 
francese giunti a maturazione 
faranno esplodere in tutto il 
continente la rivolta. Attorno 
a questa tendenza rivoluzio
naria di fondo si organizzano 
il pensiero politico, filosofico, 
letterario e artistico e l'azio-
ne degli intellettuali. Nei 
trent'anni che precedono il 
1848 prende consistenza la mo-
derna nozione di popolo. Si 
realizza in questa epoca una 

unita politica e intellettuale a 
livello continentale. Gli intel
lettuali combattono suite bar
ricate per la liberta, essi av-
vertono la pressione delle for-
ze popolari come elemento de-
cisivo della storia moderna. 
Baudelaire che combatte sulle 
barricate di Parigi scrive nel-
la prefazione al poema di 
Pierre Dupont, « Canto degli 
operai»: «Sparite dunque, 
ombre fallaci di Rene, di O-
bermann e di Werther; fu%-
gite nella nebbia del nulla 
mostruose creazioni della pi-
grizia e della solitudine... il 
genio dell'azione non vi lascia 
piu posto tra noi... va dunque 
cantando. verso l'avvenire, o 
poeta provvidenziale, i tuoi 
canti sono il calco luminoso 
delle speranze e delle convin-
zioni popolari*. 

La stagione del realismo 
La realta diventa il problo-

ma centrale della produzio-
ne artistica. Nasce la grande 
stagione del realismo. II sog-
gettivismo romantico veniva 
condannato daU'affiorare delle 
masse popolari alia superficie 
della storia. Scrisse Victor 
Hugo: € Un tempo il poeta 
diceva: il pubblico; oggi il 
poeta dice: il popolo*. Que
sta unita storica, politica e 
culturale a livello continenta
le delle forze borghesi-pppola-
ri durera sino alia Comune di 
Parigi. Col chiudersi del c:i-
clo delle rivoluzioni si spezza 
anche questa unita. 

Sandor Petofi e dunque fi-
glio del suo secolo. Egli fu il 
rappresentante ungherese di 
quelle correnti democratiche 
che diedero di quel momento 
storico il caratteristico tono 
psicologico, con facili speran
ze e illusioni, con la fiducia 
nella possibility di conciliare 
interessi contrastanti intorno 
ad obiettivi politici generali 
come la repubblica o il suf-
fragio universale. Queste cor
renti democratiche, per la lo
ro carica di lotta e per il lo
ro entusiasmo, riuscirono 
per un certo tempo anche ad 
avere il soprawento sulle 
composite forze che si erano 
poste a capo della rivoluzio
ne. II radicalismo di Petofi c 
dei suoi amici, venato di trat-
ti anarchici. fu infatti l'anima 
della lotta rivoluzionaria in 
Ungheria, e riusci a forzare 
la mano dello stesso Kossuth. 

Egli canto l'impiccagione 
dei re e la vita dei battellieri 
danubiani, la rivoluzione mon-
diale e il fascino nella pia-
nura ungherese. L'elemento 
nazionale e popolare si lego 
sempre, anzi ne fu il na-
turale punto di partenza, con 
l'elemento universale. Petofi 
fu dunque un poeta europeo 
proprio perche fu un poeta 
nazionale. 

Prezioseopere 
d'arte scoperte 

nel Foggiano 
FOGGIA, 11 marzo 

Preziose opere d'arte so
no state scoperte durante 
lavori di restauro della 
chiesa parrocchiale di San
ta Maria Maggiore a Mon
te Sant'Angelo (Foggia), 
costruita in un periodo che 
va da prima del Milie al 
1200. Si tratta di aifreschi, 
fregi, omati e polittici in 
stile romanico, gotico, bi-
zantino, rinascimentale e 
barocco, venuti alia luce 
dopo aver scrostato into-
naci e rimosso lastroni. 

Tra le opere d'arte sco
perte, di particolare impor-
tanza un trittico alto oltre 
due metri raffigurante una 
madonna col bambino dal* 
l'aureola scanalata e piu 
santi dai colori vivaci, con 
razzurro dominante. La 
parrocchia di Santa Maria 
Maggiore sorge aH'ingres-
so del borgo medioevale, 
ha un portale del 1198 e 
tre navate; la centrale, piu 
ampia e piu alta, e separa
ta dalle laterali medlante 
sei pilastri che sorreggono 
le tre volte a crociera. 

Mentre in Francia la bor-
ghesia aveva costruito il suo 
potere sull'annientamento del
la nobilta, mentre in Germa-
nia furono gli stessi junker ad 
awiare la trasformazione ca-
pitalistica fornendo un esem-
pio classico di trasformazione 
nel quadro della continuity so-
ciale, in Ungheria, alia testa 
del processb. si pose la pic-
cola e media nobilta utiliz-
zando capitali stranieri, in 
massima parte tedeschi. E' 
contro questa classe dominan
te, che soprawive alia sua 
missione storica, che Petofi 
combatte e indirizza la sua 
lotta politica e culturale nel 
tentativo di spezzame il mono-
polio intellettuale, al quale, 
come ha scritto Lukacs. «ini-
ziando con Zsigmond Kemeny 
e con Jokai, per arrivare fino 
ai tempi della rivista Nyugat, 
gli uomini si sono rassegna-
ti» Petofi comprese che una 
cultura e un'arte nuove po-
teva farle soltanto un uomo 
nuovo. Per questo riteneva 
necessario strappare il potere 
politico e intellettuale alia 
classe dominante e non veni
re a compromesso con essa. 

II suo disegno politico fu 
sconfitto sul campo di batta
glia di Segesvar. ma la sua 
influenza culturale soprawis-
se fino a trovare sessant'anni 
piu tardi una nuova grande 
voce, quella di Endre Ady, il 
poeta che apri un'epoca nuo
va nella cultura ungherese. 
Mori nel 1919 alia vigilia del-
l'instaurazione della repubbli
ca dei consigli di Bela Kun. 
sbocco politico della sua bat
taglia per una riforma intel
lettuale e morale degli unghe-
resi. 

Da questo momento si apre 
un'epoca ricca di contraddizio-
ni nuove per l'Ungheria, ma 
l'eredita di Petofi, attraverso 
Ady restera, in positivo e in 
negativo. a caratterizzare tut-
ta la vita intellettuale e mo
rale del Paese. Celebrare il 
150" della nascita del poeta-
rivoluzionario significa inda-
gare anche in queste contrad-
dizioni, districare i problemi 
vecchi da quelli nuovi, assi-
milarne l'azione positiva e da 
li partire per andare avanti. 

L'immigrazione di capitali »• 
di forza lavoro dai Paesi di 
lingua tedesca neU'Ungheria 
contadina determino il sovrap-
porsi di una tradizione opo-
raia non autoctona sulla tra
dizione contadina tipicamente 
ungherese. Fu sotto la ban-
diera di Petofi che si apri in 
Ungheria sulla base di questa 
realta sociale, la tragica lot
ta tra « populisti » e c cittadi-
ni >, tra < nazionalismo» e 
c cosmopolitismo ». False al
ternative, che tuttavia hanno 
profondamente segnato la sto
ria sociale e intellettuale del 
Paese e che hanno reso dif
ficile la formazione di un 
blocco operai-contadini. E che 
ancora oggi, durante la costru-
rione del socialismo, sebbene 
non in modo esplicito. fanno 
sentire la loro presenza e la 
loro influenza negative. Nel 
piu vivace clima culturale che 
caratterizza rUngheria di og
gi celebrare Petofi acquista 
il significato di un nuovo con-
tributo al superamento di que
ste contraddizioni. 

Guido Bimbi 

UN «LIBRO BIANCO DOCUMENTA LA FEROCIA DEL REGIME 
^ » • ^ > 

terrore Brasile 
igliaia di democratici gettati in carcere, torturati e trucidati • I decreti speciaii del governo militare che 

privano i cittadini dei diritti civili e politici - Come operano gli aguzzini di Stato, coadiuvati dagli «squa
dron! della morte» e dai «commandi di caccia ai comunisti» - Latifondisti e capitalist! legati ai monopoli USA 

J 

Una raccapricciante fotografia del cadavere di una delle vittime degli « squadroni della morte », le 
gerate bande organizzate per la caccia, la tortura e I'uccisione degli avversari politici, comunisti e 
cratici, del regime. 

fami-
demo 

« Abbasso la dittatura » e scritto su questo chiosco in una strada di Rio de 
Janeiro. 

L'«Amnesty International)) 
l'organlzzazione presieduta 
dall'ex ministro degli Ester! 
irlandese Sean Mc Bride, che 
negli annl scorsi aveva de-
nunciato i gravi crimini com-
messi contro i diritti dell'uo-
mo nel Vietnam, in Grecia ed 
in Iran ha inviato nello scor-
so settembre ai govern!, alle 
maggiori organizzazioni reli
giose, social!, economiche e 
cultural! del mondo un dos
sier sulla tortura in Bra
sile. 

Il documento, pubblicato in 
varie lingue ha avuto una 
vastissima eco. La stampa in-
ternazionale se ne e occupa-
ta ripetutamente e numero-
se personalita, in tutto il 
mondo, hanno chiesto che si 
lacesse luce sul trattamentl 
inumanl e degradanti che 
vengono abitualmente e me-
todicamente praticati in Bra
sile non solo dalla polizia, 

ma anche da gruppi illega-
li, come gli squadroni della 
morte ed i comandi dl cac
cia ai comunisti. 

I militari, che nel 1964 
hanno conquistato il pote
re, hanno elaborate la co-
siddetta «dottr!na della si-
curezza nazionale ». Essa sta-
bilisce che esistono nel mon
do due blocchi irriducibili an
tagonist!, 1'uno democratico 
e cristiano diretto dagli Sta-
ti Unit! d'America dei qua-
li il Brasile e un ((satellite 
privilegiato» e l'altro comu-
nista e materialista. Tra lo
ro, la guerra deve essere to-
tale. 

Per perseguire quest! fini 
il governo militare ha ap-
provato alcuni decreti legge, 
che • hanno instaurato una 

• severa censura nel Paese e 
'che hanno praticamente an-
nullato le piu elementari li
berta. Nel decreto 314, che 

OFFENS1VA CONSERVATRICE SULLE «SCUOLE SPECIALI» 

Laquestione degli «handicappati» 
Concrete pro poste comuniste per rovesciare la tendenza delle societa capitalhtiche ad accentuare 
e rendere definitiva, con apposite istituzioni, Vemarginazione dei cosiddetti «subnormali» 

La tendenza, all'interno del 
mondo capitalistico, di bica-
nalizzare la societa destinan-
do agli individui integrati, pro-
duttivi, enormali* strutture, 
istituzioni, servizi diversi da 
quelli destinati agli individui 
devianti, improduttivi, t sub-
normalia si riflette pesante-
mente in una aerie di polemt-
che tn corso sugll handicap-
pati. 

A Genova il Secolo XIX ha 
pubblicato recentemente una 
serie di articoli sugli handi-
cappati la cui sintesi e che 
ai subnormali devono stare 
tra di loro, lontani dagli al-
tri, perche impressionerebbero 
i bambini normali, ne rallen-
terebbero la formazione, per
che la competizione con loro li 
manderebbe al banco dell'asi-
no, con bocciature inevitabili 
e ripetute, perche inflne non 
potrebbero imparare col meto-
do globale e la rapidita degli 
studenti normali» (estratto 
dalla lettera di protesta del 
Comitato unitario per gli han-
dicappati). 

La selezione 
nella scuola 

II Comitato unitario per gli 
handicappati in una lettera 
inviata a molti giornali con-
futa in maniera chiara que
sta test ed afferma, tra l'al
tro, che e proprio in 
un sistema scolastico co
me il nostro tche in tuttl 
i suoi gradi non insegna e non 
ha i mezzi per farlo (aule, per
sonate, strumenti), non prepa-
ra alia vita, scarta i figli del
le classi subalterne e lavori-
see i priuilegiati, si fonda sul
la competizione nelVapprende-
re nozioni in gran parte assur-
de ed inutillM che hanno ori-
gine le condlzionl di esclu-
sione e di emarginazione. E' 
necessario creare invece per 
tutti i cittadini « strutture sco-
lastiche dotate al loro interna 
di quegli strumenti che sen-
za separare i ragazzi, permet-
tano agli handicappati di J.U-
diare come gli altrU Inflne il 
documento afferma che il pie-
no recupero degli handicappa
ti non pub essere opera del 
$611 tecnici e neppure frulto 
di tingoli attl di persone di 
buona volonta, i veri prota-
gonisti dl questa lotta sono 
gli handicappati stessi in pri-

I ma persona, le loro famiglie, 

le masse popolari, operaie e 
studentesche. 

Non diversa dalla posizio-
ne del Secolo XIX e quella 
che a Milano emerge dal do
cumento ufflciale dell'Assesso-
rato all'Igiene e Sanita sulle 
linee programmatiche per la 
educazione e I'integrazione so
ciale dei soggetti in difflcolta 
di sviluppo e di apprendimen-
to. La sintesi del documento, 
infarcito di velleitarismo tec-
nologico e teso in sostanza 
alia conservazione di posizio-
ni di potere, e che bisogna 
rafforzare le scuole speciaii e 
promuovere una loro espan-
sione. Una linea conservatri-
ce, questa, ben rispecchiata 
dall'Assessorato nel momento 
in cui decide di costruire al-
tre due scuole speciaii per a-
normali psichici, senza tener 
conto dei risultati dei vari di-
battiti svoltisi in materia da 
tre anni in qua, i quali indi-
cavano nello sviluppo della so-
cializzazione deU'handicappato 
nel contesto sociale di appar-
tenenza e nel gruppo dei coe-
tanei, una dei momenti tecni
ci e scientiflci piu avanzati. 

E' da dire anche che que
sta linea conservatrice che 
emerge dietro la facciata tec-
nologica e che VAssessorato 
all'Igiene e Sanita intende 
perseguire e arretrato anche 
rispetto agli orientamenti e-
spressi nel 1968 dalla Commis-
stone Tecnica dell'Organizza-
zione mondiale della sanita, 
Nel documento tecnico prepa-
rato dalla commissione veni-
vano raccolte tutte le istanze 
di integrazione sociale det-
I'handicappato nelle strutture 
normali e si consigliava op-
punto la creazione di sercizi 
all'interno di queste strutture 
e nella comunita che garan-
tissero a tutti i bambini (e 
non solo all'individuo handi-
cappato) un'assistenza specia-
lizzata, Questo documento ri-
badiva Vorientamento interna-
zionale di de-istituzionalizzare 
e desegregate il maggior nu-
mero di bambini, destinando 
solo i cast gravissimi alle 
scuole speciaii, che avrebbero 
dovuto assumere delle carat-
teristiche nuove. 

Questi orientamenti dell'Or-
ganizzazione mondiale della 
sanita 11 troviamo invece ri-
flessi in un documento della 
Federazione milanese del PCI. 
Tale documento che prende 
in conslderazione il ruolo svol-
to dalle classi dlfferenzialt e 
dalle scuole speciaii all'inter

no dell'attuale struttura 3C0-
lastica, sanitaria, assistenztale 
propone due linee di interven-
to. La prima deve <r riparare » 
ai danni che la gestione falli-
mentare della scuola, dei ser
vizi sanitari e di quelli assi-
stenziali effettuata da oltre 
venticinque anni dalla DC ha 
provocato. La seconda deve in
vece bloccare it piii possibile 
I'insorgere dl handicap me-
diante lo sviluppo deUa me-
dicina preventiva e Vawio di 
un piano dt riforme genera
li, tra cut • quelle sanitaria, 
scolastica e deU'assistenza. che 
il governo attuale di centro-
destra si guarda bene dal 
mettere in movimento. 

Per quanto concerne le 
scuole speciaii, viene propo-
sto di bloccare qualsiasi ini-
ziativa che tenda ad ingigan-
tire il fenomeno degli handi
cappati, ivi compresa la co-
struzione di nuove scuole spe
ciaii; verificare la validita ed 
il funzionamento delle attuali 
scuole speciaii; inviare U mag
gior numero di bambini pos
sibile nelle scuole normali; 
provvedere a far rientrare in 
sede tuttl quei bambini the 
sono internati in istituti me-
diante la collaborazione con 
la famiglia. 

Trecento cunift 
riabilitatiYO 

Una volta che si sono crea
te queste condizioni si pub la-
vorare per la trasformazione 
di tutte le strutture speciaii 
che oggi servono a segregate 
e non a curare. Una trasfor
mazione che e ben rispecchia
ta dalla proposta di legge del 
gruppo comunista alia Came
ra dei deputati sulla preven-
zione. cura e riabilitazione del
le minorazioni flsiche, psichi-
che, sensoriali dl soggetti han
dicappati in eta evolutiva. Con 
questa proposta dl legge si ri-
chiede Vistituzione di 300 uni
ta riabilitative nel triennio 
1973-76 che funzioneranno in 
seminternato per i soggetti af-
fetti da danni cerebrali estesl 
e permanentl, fornendo servi
zi curativi e riabilitativi am-
bulatoriall; effettuando pre-
stazioni extra-ambulatoriali 
nella scuola, nelle istituzioni 
educattv* per Vinfanzia, nella 
famiglia 

. Giuseppe De Luce 

Un arlkolo sol supplement delle t/sresffoi 

L'amicizia tra Lenin 
e la famiglia Schucht 
/ fraterni e sinceri legami con i fami-
liari della compagna di Antonio Gramsci 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 11 marzo 

La lunga e fratema amicizia che lego a Lenin la famiglia 
di Giulia Schucht, vedova di Antonio Gramsci, e rievocata 
in un commosso articolo pubblicato oggi da I. Tverskoi sulla 
Niedielia, supplemento settlmanale delle Isvestia. 

Alcuni dettagli della biografia di questa « stupenda famiglia 
di intemazionalisti • — per ripetere le parole di Tverskoi — 
sono inediti per lltalia. ApoUon Schucht, padre di cinque 
figlie — ricorda l'articolista — era figlio di un generate e fu 
anche egli ufflciale della guardia zarista. Ma la sua carriera 
militare duro poco. Avendo aderito al movimento rivoluziona
rio, negli anni Ottanta del secolo scorso il giovane ufflciale 
fu degradato e mandato al confino prima in Siberia e poi a 
Samara (l'attuale Kuibjscev). FU qui che conobbe 11 giovanis-
simo Vladimir Ulianov. La loro amicizia duro in pratica sino 
alia morte. 

Fu nella casa degli Schucht a Zarskoie Selo, presso Pietro-
burgo, che Lenin lesse per la prima volta la sua opera giova-
nile: <Che cosa sono gli amici del popolo e come si battono 
contro i socialdemocratici». Negli anni successM Lenin fece 
da padrino alia figlia di ApoUon, Asja, e dopo la rivoluzione 
sottoscrisse la domanda di iscrizione al Partito di un'altra 
figlia di Schucht, Evghenia. Quando ApoUon Schucht nel TC 
mori, l'elogio funebre fu pronunciato dalla sorella minore di 
Lenin, Maria. 

Ancora un particolare inedito: durante remigrazione in Sviz-
zera, la sorella maggiore di Lenin, Anna, regalo alle figlie di 
ApoUon Schucht una copia con dedica de «I1 cuore» dl De 
Amicis, da lei tradotto in russo e pubblicato nel 1898. 

Nel 1919 Evghenia Schucht si ammald e trascorse vari 
anni in una casa di cura del Partito, dove andarono a tro-
varla la moglie di Lenin, Krupskaja, e la sorella Giulia. In 
quella occasione Giulia conobbe Antonio Gramsci e da aUora 
la sua sorte e quella della sorella Tatiana si intrecciarono 
strettamente con la vita del grande dirigente rivoluzionario 
italiano. 

Tverskoi parta ampiamente deU'opera di Tatiana in Italia 
e di come riusci a salvare e a portare neUTTRSS i « Quademi 
dal carceren; della vita di Giulia al rientro, a Mosca dopo il 
1926 e di quella dei due figli, Delio, ufflciale di Marina, e 
GiuUo, musicista. 

Evghenia, ricorda inflne Tverskoi, studio beUe arU a Roma, 
si dedlco aU'insegnamento e mort alcuni anni fa. Anche Asia, 
flgUoccia di Lenin, e morta. Aveva studiato musica in Italia 
• lavorato come violinista nella orchestra di Vorones. 

Romolo Ceccevele 

contiene il seguente pream-
bolo: «La sicurezza nazio
nale e la garanzia della rea-
lizzazione degli obiettivi na-
zionali contro ognl opposi-
zione sia interna che ester-
na », l'artlcolo 1 stabilisce che 
«ogni persona fisica o mo
rale e responsabile della si
curezza nazionale» e l'artl-
colo 48 che «ogni persona 
sottoposta ad un procedimen-
to penale di natura poli
tica perdera il suo posto di 
lavoro (impiego pubblico o 
privato) fino a quando non 
sara pronunciata nei suoi 
confronti una sentenza di 
pieno proscioglimento ». 

II 13 dicembre 1968 il pre-
sidente della Repubblica Co
sta e Silva firmo «l'atto i-
stituzlonale n. 5 » con cui so-
spese l'attivita del congres-
so a tempo indeterminato, 
« L'Habeas corpus » per i de-
litti politici ed accentrd nel
la sua persona i pieni pote-
ri. 

Quell'atto, tuttora valido, 
e stato accompagnato da una 
lista di epurazione che ha 
revocato i diritti civili e po
litici a migliaia dl cittadi
ni e, fra essi, a tutti quegli 
intellettuali che i militari 
considerano « pericolosi». E' 
conseguito che molte catte-
dre sono rimaste vacant! e 
che molti corsi universita-
ri non hanno potuto tenersi 
per mancanza d! docenti. 

Nel settembre del 1969 e 
poi entrato in vigore 11 « de
creto 898» che ha reintro-
dotto la pena di morte abo-
lita sin dal 1822. Ma la pro-
duzione Iegislativa non s'e 
fermata qui, «l'escalation» 
delle leggi liberticide ha su-
bito un ulteriore e piu gra
ve corso. 

Nello stesso mese di set
tembre e stato infatti pro
mulgate l'atto istituzionale 
n. 13. Eccone il testo: a l l 
potere esecutivo potra, su 
proposta dei mlnistri della 
giustizia, della marina, dello 
esercito e deU'aviazione, ban-
dire dal territorio naziona
le ogni brasiUano giudicato 
indesiderabile, nocivo o pe-
ricoloso per la sicurezza na
zionale. durante la messa al 
bando verra sospeso il pro-
cedimento intentato contro 
l'esule e del pari verra sospe-
sa l'esecuzione della pena e-
ventualmente inflitta, ne vi 
sara prescrizione dell'azione 
e della condanna. Contro tut
te le decision! adottate in 
conformita di questo atto non 
e ammesso appeUo ». 

Infme nel novembre del 
1971 il presidente della Re
pubblica Medici ha pubbUca-
to il decreto 69534, che pre-
vede che il presidente pub 
emanare «decreti segreti o 
riservatix, concementi qual
siasi argomento che interessi 
la sicurezza nazionale. 

Queste le leggi piii signifi
cative con le quali si e tenta-
to di stroncare ogni moto di 
opposizione degU inteUettua-
li, degU operai e del conta
dini ed i prim! tentativi di 
organizzazione deUa lotta con
tro U regime. La liberta di e-
spressione e stata pratica
mente abolita. I reati di stam
pa che prima del « golpe » e-
rano considerati comuni sono 
stati poi - valutati come po
litici, e cosi lo sciopero, che 
e proibito in tutto U territo
rio nazionale. 

Per tutti i delitti politici, 
la competenza appartiene al 
tribunate militare. 

Dal primo gennaio del 1970 
e in vigore in Brasile un nuo
vo codice d! procedura pena
le militare. Nella relatione in* 
troduttiva si legge che biso-
gnava emendare il codice di 
procedura cper soddisfare le 
nuove soUecitazioni d'ordine 
giuridico e d'ordine politico*. 
Il nuovo testo prevede che 
il processo ha inizio con le 
cindagini di polizia*. Nel 
corso di tale fase, che pud 
durare fino a 50 giomi, il de-
tenuto e trattenuto nei locali 
dell'esercito o della polizia ri-
servati agU lnterrogatori e 
non pub comunlcare eon al-
cuno. Dell'arresto non e data 
notizia nemmeno alia autori-
ta giudiziarla. 

Nel corso degU lnterrogato

ri che hanno luogo nelle ca-
serme della polizia viene usa-
to contro i detenuti ogni ti-
po di tortura. Gli inquirenti 
ricorrono di norma all'uso di 
scariche elettriche soprattut-
to sulla mica, testa, lingua, o-
recchie, colonna vertebrale, 
organ! genital!, dita e pianta 
dei piedi. Non di rado intro-
ducono corpi estranei in par
ti delicate del corpo, e spes-
so ricorrono alia « pau de ara-
ra», mettono cioe l'individuo 
sospeso da terra con un pa-
lo che passa sotto alle sue 
ginocchia e sopra ai suoi go-
miti, strettamente incatenati; 
a volte introducono nella boc-
ca del detenuto uno strumen-
to che la mantiene aperta e 
poi con un trapano gli di-
struggono i denti mentre tut
to il corpo e scosso da sca
riche elettriche. 

I document! che sono in 
possesso dell*Amnesty Inter
national dimostrano che la 
tortura fe praticata in molte 
caserme del Brasile, e che 
in alcuni Stati del Paese esi
stono gruppi specializzati che 
hanno adottato metodi stan
dard diventati ormai triste-
mente celebri. 

In questi ultimi annl a Rio, 
a S. Paolo ed in altri Stati. 
bande formate in gran parte 
da agenti di polizia hanno ag-
gravato il clima di terrore che 
regna nel Paese. Le chiamano 
«squadroni della morte ». II 
Jornal Do Brasil ha pubbli
cato una documentata inchie-
sta dalla quale risulta che ad 
opera di queste bande, prati
camente coperte da immunita, 
sono state trucidate solo a 
Guanabara, e nello Stato dl 
Rio, in media, 400 persone al-
l'anno. 

Gli uomini degU squadroni, 
come ha denunciato la stam
pa, si sono dati un compito 
ben preciso: «qualsiasi ban-
dito, che abbia consumato una 
aggressione a mano armata o 
che abbia sublto condanne su-
periori a sei anni di reclu-
sione e sia recidivo, sara giu-
stiziato. Cosi awenra per il 
ladro d'automobili, per il traf-
flcante di droga e per chiun-
que attenti aUa integrita fisi
ca di un poliziotto ». 

Esistono inline in Brasile 
bande che agiscono con gU 
stessi metodi e che godono 
delle stesse protezioni degli 
squadroni della morte. Sono 
i comandi di caccia ai comu
nisti i quali uccidono gli av
versari politici del regime. 

Candido Pinto, rappresen
tante degU studenti di Per-
nambuco e rimasto paralizza-
to dalle pallottole che gU han
no colpito U midollo spinale; 
il sacerdote Henrique Pereira 
Neto e stato assassinato, do
po aver sublto atroci sevizie, 
per aver partecipato a riunio-
ni che avevano luogo fra ge-
nitori e studenti. Essi non 
erano di certo comunisti, ma 
soltanto oppositori del regi
me. 

II dossier deU'« Amnesty In
ternational *, che sara pubbli
cato nel prossimo mese an
che in Italia, sottolinea co
me la tortura largamente pra
ticata in Brasile non sia il 
risultato di eccessi individua-
listi, ma e parte integrante di 
un modeUo poUtico, e un me-
todo di esercizio del potere. 

NeUa stessa struttura indu-
striale ed economica dell'o-
dierno BrasUe, nel suo distor-
to sviluppo, negli obiettivi che 
la sua stessa classe dirigente 
si prefigge, affondano le radi-
ci deUa violenza che si ab-
batte spietata sugli opposito
ri. Ma va anche tenuto nel 
giusto conto l'aiuto che i mi
litari ricevono dal governo de
gli Stati uniti. L'America ha 
dato due miliardi di dollar! 
per sostenere il regime nato 
dal « golpe v del 1964; ha pro-
pri consulenti presso le tre 
polizie esistentt in tutti gli 
Stati; i monopoli americani 
hanno in mano gran parte 
deirindustria brasUiana. 

II tlpo di sviluppo, Impo-
sto al BrasUe, ha reso sem
pre piu ricchi U 5 % dei lati-
foodisti e dei capitalisU lega
ti ai monopoli stranieri e sem-
{>re piii poveri decine di mi-
ioni di uomini e di donne. 

Fausto Tarsitano 
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