
1 'Uni t a / lunedl 15 ottobre 1973 at tua l i ta / PAG. 3 

1 • * * * 

La funzione del giurista democratico 

Potere e diritto 
Una delle manifestazioni piu 

significative dell'incidenza del-
la lotta politica e sociale sul 
ruolo di tulti gli operatori. e 
quindi anche della scienza non-
che degli apparati die ne con-
dizionano l'agibilita. e testa-
moniata daU'impegno die in 
misura sempre crescente ma
gistrate e avvocati democrati-
ci hanno profuso non solo per 
prestare il « soccorso » dovu-
to ai lavoratori e ai cittadini 
lesi nei loro diritti sociali e 
politci, ma anche per rimar-
care l'esigenza generale e la 
concreta attuabilita di una 
concezione nuova — democra-
tica, appunto — del diritto e 
dello Stato. 

Suil'onda di un tale proces-

so di rinnovamento, misurato 
sui fatti, cioe sui rapporti 
materiali e quindi suite situa-
zioni nelle quali operai. con-
tadini. studenti, sindacalisti. 
docenti, magistrali e avvocati 
si sono venuti trovando so-
prattutto nel corso degli ul-
timi cinque anni, ha avuto 
inizio un lavoro piu difficile, 
in quel campo prima compat-
tissimo e sostanzialmente mo-
nocorde dei giuristi « accade-
mici >, cui 6 affidato il com-
pito di elaborare quei prin-
cipi « scientifici» in tema di 
diritto e Stato, die condizio-
nano notevolmente, in colle-
gamento con altre cause ma-
terialmente efficienti, 1'uso 
degli strumenti istituzionali e 
normativi del potere costituito. 

Un lavoro difficile 
Ed e un lavoro die e cosi 

difficile non gia perche, co
me si suol dire, piu qualificato 
e qualificante sia il ruolo del-
la scienza giuridica su quello 
degli altri «operatori» del 
diritto, ma perche si tratta-
va e si tratta tuttora di de-
mistificare l'uniformita di una 
« ideologia» giuridica, die e 
di tanto sovrapposta alia vi
ta delle istituzioni politiche e 
sociali quanto distanti sono la 
piu gran parte degli studiosi 
del diritto dai processi reali 
die intendono spiegare alia lu
ce dei principi « teorici ». Ta
le demistificazione, die non 
poteva avvenire illuministica-
mente per un sorta di « sco-
perta » di Marx da parte di 
qualche studioso, ma prodursi 
come effetto di una coscienza 
generalizzata del significato 
concreto e teorico dei rappor-
ti sociali e deU'ordinamento 
politico-giuridico ad essi so-
vrapposto. sta procedendo, in 
modo non piu cauto e astratto 
al tempo stesso. con diversi 
strumenti di elaborazione e di 
impegno: tutti destinati a pro-
durre effetti non solo nel cam
po delle motivazioni di quella 
die si cliiama la collocazione 
« politica > del giurista, ma an
che nel campo designato da 

quell'ordito di principi intor-
no alio « Stato di diritto » die 
ha potuto sinanco mistificare 
i caratteri differenziali fra 
Stato liberale, Stato fascista 
e Stato democratico. Se infat-
ti. come ha scritto Umberto 
Terracini nella prefazione al 
volume del difensore di Val-
preda (Guido Calvi, «Giusti-
zia e potere». Edilori Riuni-
ti, 1973. pagg. 181), svaluta-
re le liberta democratiche, de-
finendole e considerandole co
me « esclusivamente formali». 
anziche lottare per dispiegar-
ne al massimo il potenziale 
di rottura e di superamento 
del sistema e da parte di un 
partito operaio un grave er-
rore die va tutto a vantaggio 
della classe dominante: e se, 
come ha detto Calvi, il mo-
vimento democratico e popo-
lare non intende denunciare il 
principio di legalita, bensi 
l'ordinamento legale, le cui 
fondamenta poggiano su un si
stema economico e sociale co-
m'e il sistema capitalista, al-
lora e necessario non limitar-
si a ripetere le « verita bana-
li» sul' carattere di classe 
dello stato e del diritto e sul-
la correlativa natura delle leg-
gi, ma sostanziarle e vivifi-
carle con un « permanente a-
nalitico richiamo alia realta in 
atto. alia storia in corso. alia 
praxis ». 

«Manovra» delle contraddizioni 
In tale contesto, allora, qual 

e il compito del giurista de
mocratico, cioe del giurista in 
uno Stato che sia conseguen-
temente democratico in tutti i 
livelli di operativita delle isti
tuzioni statali. ivi comprese le 
istituzioni cultural! come quel
le nelle quali viene elabora-
ta la dottrina giuridica « bor-
ghese »? Un giurista « positi-
vo », giovane studioso di dirit
to privato (Pietro Barcellona), 
in un saggio che lo ha acco-
munato a due studiosi tede-
schi in tema di «capitalismo 
dei monopoli e cultura giuri
dica > (c L'educazione del giu
rista ». De Donato Editore, 
Dissensi 45. pagg. 187. 1973) 
ha denunciato il carattere 
« tautologico > del discorso giu-
ridico ufficiale. risolventesi in 
una c manipolazione » del fat-
to. tramite le categorie giuri-
diche che, presentandosi come 
indipendenti dai condiziona-
menti storici. in realta sono 
strumenti della « valorizzazio-
ne » dei rapporti di potere esi-
stenti. indicando l'esigenza di 
« rinunciare » all'elaborazione 
di concetti astratti. generali e 
generici, per recuperare lo 
« specifico rapporto sociale » 
dai quale scaturiscono le ela-
borazioni concettuali. Lo stes-
sto Barcellona. neH'introdurre 
la pubblicazione degli inter-
venti ad un convegno di stu
dio tenutosi all'universita di 
Catania lo scorso anno (c L'u-
so alternativo del diritto, 7. 
Scienza giuridica e analisi 
marxista », pagg. 269; //. c Or-
todossia giuridica e pratica po
litical, pagg. 310. Laterza. 
1973). ha in tale contesto pre-
cisato che analisi marxista e 
uso alternativo, comprovando 
l'esigenza di « ricostituzione > 
della propria qualita di sogget-
to neH'ambito della cglobabi-
lita > dell'orizzonte sociale de-
terminato, consentono jna 

« teoria delle ' contraddizioni 
sociali >. e. quel che piu im-
porta. una « manovra » delle 
contraddizioni. nel che si so-
stanzia la validita e 1'effica-
cia del punto di vista « alter
nativo >. 

Con cio viene posta al. cen
tre del dibattito politico-cul-
turale dei giuristi di tutte le 
specializzazioni cattedratiche, 
1'analisi di Umberto Cerroni. 
il quale sulla premessa della 
funzionalita dello Stato rap-
presentativo alia societa ci
vile borghese ha, appunto, 
sottolineato la necessita di 
una manovra della contraddi-
zione c politica », da cui tale 
forma di Stato c minata in 
quanto proclama la sovranita 
popolare di tutti «solo per 
promuovere 1'esercizio delega-
to ristretto e separator: per 
l'esigenza di pervenire, non so
lo alia socializzazione dei mez-
zi di produzione, ma anche al
ia socializzazione del potere. 
con un completamentc della 
critica marxiana del mondo 
borghese che esalti. in una 
costruzione altemativa. non 
solo i lavoratori in quanto ta
li. ma anche i lavoratori in 
quanto « cittadini ». 

Per fare il lavoro che e ne
cessario ed urgente per una 
altemativa di analisi ed ela
borazione degli strumenti del 
c diritto». occorre quindi ri-
fiutare. e 1'aUeggiamento di-
chiaratamente antimarxistico 
di chi ritiene inconcepibile 
che. in quanto c giuristi». si 
possa fare un uso non bor
ghese del diritto di derivazio-
ne borghese: e l'atteggiamento 
pseudo-marxistico. di chi arri-
va sino al punto di privile-
giare quanto ad efficacia rea-
le, sulle lotte dei lavoratori. 
la presenza di una < cultura 
giuridica» capace di contri-
buire variamente alia adozio-
ne degli strumenti nei quali 
sboccano i processi politic!. 

L'analisi della realta 
Come bene ha osservato Bia-

gio De Giovanni, sarebbe fal-
limentare « isolate > la tema-
tica del riformismo in una in-
terpretazione < tecnico-giuridi-
ca > della realta. nella con-
vinzione cioe che la « giuridi-
cita » permanga quale catego-
ria del reale, anziche criterio 
di analisi di sistemi istituzio
nali e normati\i che reca in 
se i connotati non di una lo-
gica autonoma perche < giuri
dica >, ma del tipo di analisi 
suggerito dai tipo di «scon-
tro» complessivo al quale il 
giurista partecipi. 

Se pertanto si vuol mettere 
in crisi la < separatezza » del 
diritto come tecnica neutrale 
e come separatezza di un cc-
to « burocratico », occorre por-

re i termini della crisi fuori 
della «continuita sovrastori-
ca * di una storia del diritto 
come storia del < giuridico > e 
delle sue tecniche. sicche la 
riacquisizione di identita dei 
giuristi, nella visione altema
tiva dei problemi dello Stato, 
awenga non piu su un piano 
interno alia storia delle classi 
dominanti. ma assumendo il 
punto di \ista delle classi sto-
ricamente subalteme. 

Le conseguonze di un ap-
proccio rigorosamente marxi-
stico e alternativo, non posso-
no mancare sia al livello del-
l'azione politica sia al livello 
delle elaborazioni politico-cul-
turali, come prova il fatto sia 
della riducibilita della con-
trapposizione fra le categorie 
del c pubblico > e del « priva
to >, sia c a maggior ragione 

della contrapppsizione del co-
siddetto «diritto dell'econo-
mia». vuoi al diritto privato 
vuoi al diritto pubblico. Non e 
a caso. infatti. che ponendosi 
nelle diverse angolazioni « spe-
cialistiche», da una parte si 
sottolinea rimpossibilita di 
tornare alia distinzione fra 
interessi pubblici e interessi 
privati all'interno del comples-
so ordinamento giuridico, e 
cio a causa del « continuum » 
fra azione pubblica e regola-
mentazione privata; mentre. • 
dall'altra parte, si critica co
me equivoca la « formula dot-
trinale» secondo cui il di
ritto privato e diventato « di
ritto comune» a pubblici e 
privati operatori. perche in 
tal modo la classe capitalisti-
ca privata conserverebbe co-
si una indiretta funzione « pre-
cettiva» nei confront! delle 
imprese pubbliche. 

La verita e che l'analisi 
complessiva della realta, che 
c necessaria per valutare non 
un problema, pur macroscopi-
co, e ritenuto di diritto pub
blico o privato. o di diritto 
dell'economia. come quello del 
capitalismo monopolistico di 
Stato. ma il problema della 
natura dello Stato in una so
cieta a economia mista. im-
plica uno sforzo che non si li-
miti alia generalizzazione di 
vedute «settoriali» delle 
scienze giuridiche fra loro se
parate. per affrontare quello 
ben piu impegnativo. e davve-
ro nuovo nella prospettiva di 
una altemativa nell'uso del 
diritto. di valutare alia luce 
del potere democratico che e 
alia base e die e portato dal-
la Costituzione qual e la collo
cazione corretta da assegnare 
agli elementi che insieme con-
corrono a identificare la real
ta sociale e quella istituziona-
le normativa ad essa sovrap
posta. 
Se infatti si categorizza, co

me analisi giuridica. una in-
terpretazione del ruolo del ca
pitalismo di Stato come quella 
voluta non gia dalla Costitu
zione — che non si e limitata a 
fare della liberta di iniziativa 
economica pubblica un prin
cipio <c coestensivo » a quello 
della liberta di iniziativa eco
nomica privata — ma dalla 
dottrina die costituisce l'ap-
parato ideologico della classe 
economica dominante, e evi-
dente che si contribuisce piu 
ad allontanare che a facilita-
re la > realizzazione • di quel 
compito di trasformazione die 
va compiuto in nome degli in
teressi della classe operaia. e 
dei suoi alleati sociali e po-
litici: trasformazione che, ap
punto, ha una legittimazione 
costituzionale — cioe politica e 
giuridica — che travolge. per 
un verso, le demarcazioni 
« professional! > (togliendo ai 
publicisti in genere ed ai co-
stituzionalisti in specie pri-
vilegi di metodo e di contenu-
to), e. per un altro verso, de-
mistifica il ruolo del diritto. 
della sua interpretazione e del 
suo uso, in quanto e sulla ba
se della consapevolezza scien-
tifica che il sistema delle Par-
tecipazioni statali e stato di-
sciplinato in modo conforme 
non alia Costituzione, ma agli 
interessi di quelle forze poli
tiche che dell'intervento del
lo Stato neH'economia hanno 
fatto arbitrariamente uno 
strumento di condizionamen-
to a favore della classe im-
prenditoriale privata. 

Salvatore D'Albergo 
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Cinquanta prelati documentano le agghiaccianti torture 

GU AGUZZINI DEL BRASILE 
Redatto un; elenco di persone .incarcerate/, seviziate e uccise d a i « g o r i l l a » • « I I metodo abituale impiegato per eliminare 

. i patr io t !»• Ferrea censura sulle notizie - Lo sviluppo economico pagato dai lavoratori: fermi i salari, aumenta il costo della vita 

Cos! i soldati delle « forze speciali » di 
vengono preparati al loro compito: una 

repressione del. regime brasiliand 
« prova di tortura », ; ufficialmente 

destinata a « temprare » 
riservato ai prigionieri. 

soldati, ma in realta esperimento di quanto verra 

UNA MOSTRA CHE SI E' ESTESA A BIBLIOTECHE E MUSEI 

Venezia, «citta del libro» 
Un tempo capitate mondiale dell'editoria, la « Serenissima » oggi si limita a esporre le testimonianze 
del passato e la produzione degli altri - Chiusa di recente I'ultima libreria editrice • L'occasione per un 
dibattito che coinvolge anche la scuola italiana ancora incapace di determinare interessi culturali 

DALL'INVIATO 
- - VENEZIA, ottobre 

II 1972, per iniziativa del-
1* UNESCO (1* organizzazione 
culturale delle Organizzazioni 
Unite) e stato «l'aiuio interna-
zionale del Ifbrox: una vasta 
campagna mondiale per la dif-
fusione di quello che resta lo 
strumento fondamentale di 
formazione della cultura. Da 
noi. in Italia, dell'canno in-
lemazionale del libro » — fat-
ta eccezione per due manife
stazioni a Roma e a Milano — 
non ci si e quasi accorti. 

Qualcuno ha pensato che la 
m stagione » veneziana, orbata 
delle tradizionali manifestazio
ni estive della Biennale, avreb-
be potuto essere tiempita in 
qualche modo con una inizia
tiva di ricambio: un'appendi-
ce, sia pure in ritardo, del-
T« anno internazionale del li
bro ». Ecco nascere, cosi, una 
ampia rassegna editoriale. Ec
co scoprire una « Venezia cit-
ta del libro ». proprio qui do
ve appena qualche mese ad-
dietro ha malinconicamente 
chiuso per fallimento I'ultima 
libreria editrice che fosse ri-
masta. Eppure, il titolo non e 
immeritato, almeno da un 
punto di vista storico. 

Venezia e stata effettivamen-
* te, per alcuni secoli, la capi

tate mondiale deU'editoria. 
Quindici anni soltanto dopo 
I'mvenzione di Gutemberg, la 
Serenissima si accaparrava al
cuni fra i migliori artigiani 
grafici tedeschi. Prende cosi 
awio, nel 1469, un'intensa at-
tivita di stampa, che il go-
verno favorisce in ogni modo. 
La vivacita culturale di Vene
zia e lo spiccato senso degli 
affari della sua classe dirigen-
te si uniscono fehcemente nel
la fioritura di un'industria che 
si rivela particolarmente con-
geniale alia citta. 

Turismo culturale 
La mostra, apertasi il 2 set-

tembre e giunta ora alia con-
clusione, oGTre una testimo-
nianza suggestiva, ricca di do
cument! della lunga e fecon-
da stagione deU'editoria vene-
ziana, la quale raggiunge il 
suo vertice nel Settecento 
quando acquista un indiscus-
so primato nella stampa del 
libro d'arte. Si sono cosi a-
perte al pubblico sedi cono-
sciute soltanto da pochi spe
cialist!. - Si sono richiamate 
le correnti non certo dirom-
penti del turismo culturale 
lungo itinerari che. assieme ai 
libri, hanno consentito la sco-
perta di monument! e di scor-

ci di straordinario interesse. 
Il modello del festival vene-

ziano dell'J/nifa ha fatto scuo
la, nel' senso che si e vo
luta una mostra decentrata, 
articolata in tutia ia citta, lad-
dove i libri sono nati o si 
conservano da secoli: alia Fon-
dazione «Cini», all'isola di 
San Giorgio, alia biblioteca 
Marciana. al museo Correr, 
alia Fondazione Querini-Stam-
palia, alllstituto ellenico di 
studi bizantini e post-bizanti-
m, alia congregazione dei pa-
dri Mechitaristi armeni. che 
?i trova in un'isoletta dell'e-
stuano, aU'arcJiivio di Stato, 
al Conservatory musicale Be
nedetto Marcello. al palazzo 
Labia della RAI e alia comu-
nita israelitica veneziana. - • 

Un elenco che suggerisce da 
solo la vastita e 1'imponenza 
che il fenomeno editoriale as-
sunse nei secoli passati, di 
cui purtroppo oggi non e rima-
sto piii nulla, fatta eccezione 
per i padri armeni Mechitari
sti che continuano a stam-
pare qualcosa nella loro iso-
letta di San Lazzaro. La ras
segna deU'editoria contempo-
ranea in Italia, allestita alia 
Fondazione Cini ha difatti ac-
colto una sessantina di case 
editrici: dalle piii grosse e 
famose di Milano, Torino e 
Firenze alle minori che" ven

gono dai piccoli centri. Nes-
suna pero b di Venezia. 

La rassegna ha fomito Toc-
casione per un dibattito, una 
riflessione suU'attuale «mo-
mento»• del libro in Italia. 
Siamo sempre un paese dove 
si legge poco, dove solo un 
quarto -dei cittadini. all'incir-
ca, acquistano almeno un li
bro all'anno. Malgrado queste 
cifre sconfortanti, la tendenza 
e quella ad una lenta espan-
sione della platea dei lettori. 
Certo. non corrispondente al-
1'incremento della scolarizza-
zione e del livello medio de
gli studi. 

Cosa si stampa 
Ma a questo punto. oltre a 

vedere che cosa si stampa, 
quah libri si offrono sul mer-
cato, sarebbe da aprire un 
discorso sulla scuola italiana, 
sulla sua incapacity a deter
minare autenlici interessi cul
turali fra quanti passano dai 
suoi banchi alia caccia di un 
diploma, di una laurea, di una 
licenza: spesso, considerata la 
licenza di restare ignorant! e 
di non aprire piii un libro do
po aver superato 1'ultimo esa-
me. 

m, p. 

// prirno nome nell'elenco, 
e Manuel Raimundo Soares, 
ex sottufficialc dell'esercito 
brasiliano. II 24 agosto del 
lVUti il suo cadavere — un 
corpo strazlato dalle torture 
—• ju ripescato nelle acque 
del jiume Jacui. Vivo, Soares 
era stato visto per I'ultima 
volta mentre veniva arresla-
to dagli agenti della Divisio-
nc dell'ordine politico e so
ciale. cioe la polizia politica, 
del Rio Grande do Sul. L'e-
lenco e stato pubblicato nel-
Vagosto scorso. Ma fin da 
febbraio era conosciuto da 
tutta I'alta gerarchia brasilia-
na, alia cui dodicestma as-
semblea della conferenza epi
scopate era stato presentato 
da cinquanta alti prelati. 

Poco prima, in Brasile tut
ti gli organi d'informazione 
— controllati dai governo — a-
revano avviato un'operazione 
che potrebbe essere definita 
« mani pulite ». Occasione era 
stata la condanna inflitta ad 
alcuni ufficiali del secondo 
battaglione di fanteria blinda-
ta di Barra Mansa, nella Sta
to di Rio: una condanna per 
assassinio. Gli ufficiali aveva-
no ucciso, sottoponendoli a 
prolungate torture, quattro 
soldati: Juares Moncao Viro-
te, Geomar Ribeiro de Silva, 
Vicente Roberto da Silva e 
Vanderley de Oliveira. II pro-
cesso ed il suo esito serviro-
no al regime per cercare di 
mostrare che, nonostante tut
te le autorevoli e numerosis-
sime denunce in senso con-
irario, in Brasile non viene 
tollerata la pratica della tor
tura, definita anzi nella sen-
tenza come un metodo « estra-
neo al comportamento delle 
forze armate ed alia morale 
del popolort. 

La replica dei cinquanta 
prelati e stata precisa e do-
cumentata, una risposta co-
raggiosa alia campagna gover-
nativa. « Portiamo a conoscen-
za delle vostre eccellenze re-
verendissime — affermarono 
i sacerdoti nel documentoche 
accompagnava Velenco dei 
torturati e degli uccisi — una 
serie di fatti simili a quelli 
avvenuti in questa unita del
l'esercito. Precisiamo pero 
che i fatti che elenchiamo 
costituiscono solo una picco
lo parte dell'estesa lista di 
violazioni dei diritti della per
sona umana 'nella storia re
cente della nostra patria. Se 
indichiamo solo ventotto ca
st di tortura, lo facciamo uni-
camente perchi sono fra quel-

Ji che possiamo documenta-
re abbortdantemente e, nello 
stesso tempo, perche hanno 
provocato, senza eccezione, la 
morte di coloro che sono sta-
ti sottoposti a tormenti fi-
sici» • . -

Ventotto casi, « una piccola 
parte ». Quanti sono gli altri? 
Accanto agli episodi compro-
vati, i cinquanta prelati ne 
hanno aggiunto ventuno di 
cui a siamo a conoscenza». 
<tCi sono poi quindici morti 

— essi proseguivano — che 
secondo le versioni delta 
stampa brasiliana sono caduti 
in combattimento. La man-
canza di immaginazione de
gli organi repress'tvi quando 
cercano di coprire gli assas-
sinii di patrioti nelle came-
re di tortura pud essere com-
presa alia luce dell'imptaca-
bite censura che esiste nel 
Paese. Le versioni ufficiali 
sui • combaltimenti sono in-
coerenti. In questi scontri non 
e mat rimasto ucciso o solo 
ferito un agente di polizia». 
• La lista non si ferma qui. 
Altri trentun nomi — fra cui 
quelli di Carlos Marighella e 
Carlos Lamarca — si aggiun-
gono all'elenco degli assassi-
nati. « L'orientamento genera
le degli organismi repressivi 
in Brasile e di assassinare 
tutti coloro che 'sono dirigen-
ti di organizzazioni di resi-
stenza o che godono di po-
polarita fra le masse. Per que
sti organismi non e'e diffe-
renza se si uccide con la tor
tura o se si -etiminano gli 
oppositori al momento dello 
arresto». Dunque in tutto so
no novantacinque i casi di 
oppositori assassiriati con le 
sevizie o subito dopo la caltu-
ra. senza nemmeno una par-
venza di processo. 

Negli anni scorsi, il regime 
brasiliano ha reagito alle 
successive denunce sulla si-
stematica violazione dei dirit
ti dell'uomo affermando: «Si 
cerca di diffamare il Brasi
le. impegnato in un grosso 
processo di sviluppo economi
co*. Sviluppo che effettitd-
mente esiste, che e rapido, 
ma che non elimina le ragio-
ni oggettite deU'opposizione, 
poiche accentua i divari so
ciali: i salari restano fermi, 
mentre aumenta il costo della 
vita; la mortalita infantile e 
piu alta: si allarga sempre 
piii il baratro che separa una 
borghesia minoritaria. sempre 
piii padrona delle ricchezze, 
da rastissime masse di ope
rai e contadini sempre piu 
poveri e nello stesso tempo 
si moltiphcano i redditizi in-
vestimenti stranicri. tn primo 
luogo statunitensi. Tortura ed 
esecuzioni sommarie, per un 
regime che ha mostrato nei 
died anni di potere di non 
tollerare nessun oppositorc. si 
conciliano cosi con gli alti 
tassi di sviluppo industriale 
e sono divenuti un'arma con-
sueta della repressione. 

Tanto sistemalica c questa 
violazione dei diritti dell'uo
mo che i cinquanta prelati si 
sono mossi nell'intento aper-
to di contribuirc a bloccarla: 
cConvinti della nostra impos-
sibilita di ottenere, con le 
nostre sole forze, la dentin-
cia delle responsabilita e, co-
scienti delVimmensa forzache 
la nostra Santa Madre Chic-
sa rappresenta nel nostro Pae
se, non ci resta altra strada 
che fare appello alle rostrc 
eccellenze revcrendissime, nel
l'intento di denunciare questi 

avvenitticnti al popolo brasi
liano c — forse —- ottenere 
I'eliminazione della tortura 
come pratica corrente nelle 
carceri brasiliane e la puni-
zione dei colpevoli». 

Chael Charles Schreier e il 
secondo nome nella lista: stu-
dente di medicina, arrestato 
il 21 novembre del 1969, fu 
torturato a morte la matti-
na seguente a Rio de Ja
neiro dalla polizia dell'e
sercito, sot to il comando del 
capitano Joao Luis. I nomi 
degli aguzzini sono al fian-
co di quelli delle vittime. II 
maggiore Waldir Coelho, at-
tualmente promosso tenente-
colonnello, e i capitani Beno-
ni Arruda Albernaz, Homero 
Cesar Machado, Dalmo Luis 
Cirtlo, Inocenao Fabricio de 
Matos Beltrao uccisero il sin-
dacalista Vtrgilio Gomez da 
Silva, all'indomani del suo ar-
resto, il 29 settembre del 1969 
a Sao Paulo. Lo seviziarono 
con la corrente elettrica, lo 
appesero a sbarre di ferro, poi 
git spaccarono la testa, sbat-
tendolo piii volte contro la 
parete. Mori in due ore. II 
suo sangue — hanno raccon-
tato i prelati, citando testi
monianze sicure — rimase sul
le pareti della sala di tortura 
e poi fu mostrato agli altri 
prigionieri come « vanto e tro-
feo di battaglia» dei tortura-
tori. « 

• Mario Alves de Souza, arre
stato il 15 gennaio del 1970, 
a Rio, Vtndomani mattina fu 
visto da altri prigionieri. II 
suo corpo era tutto una pia-
ga. Lo studente diciottenne 
Roberto Macarini, catturato a 
Sao Paulo il 27 aprile del 70, 
fu « suicidato » il giorno dopo 
da una squadra diretta dai 
capitano Benoni Arruda Al
bernaz. Alle 9 del mattino del 
28 fu fatto cadere dall'alto del 
viadotto di Cha, di fronte ad 
un centinaio di testimoni. 

«Esempi atroci» 
La tortura infatti non viene 

praticata al solo scopo di e-
storcere informazioni sulle or
ganizzazioni di resistenza, ma 
anche nell'intento di dare « e-
sempi atroci a. E' il metodo 
del terrore, che lega in un 
anello di sangue molti Paesi 
latino-americani: oltre al Bra
sile. il Guatemala, il Para
guay, piii recentemente I'Uru-
guay, oggi anche il Cile. Qual
che giorno fa perfino il Wa
shington Post ha individuato 
nella CIA ed in campi di ad-
destramento da questa gestiti 
nel Texas e nella zona del ca-
nate di Panama la scuola di 
tale terrore. 

Eduardo Leite, dirigente di 
un movimento di resistenza, 
fu sottoposto a sevizie per 43 

giorni consecutivi. Arrestato 
a Rio il 21 agosto del '70 re-
std nelle mani degli aguzzini 
del Centra d'tnformazione del
la marina e di ufficiali della 
« squadra della morte ». Veil-
ne trasferito una prima volta 
a Sao Paulo, poi tomb a Rio, 
sempre rinchiuso tn prigioni 
segrete. Fu torturato fino al
ia meta di settembre: per tre 
volte gli iniettarono pentotal 
sod'tco. Fu di nuovo traspor-
tato a Sao Paulo e rmchiuso 
nella cella n. 4 del carcere 
chlamato Fundao, vicino alia 
stanza in cui era trattenuto 
il sociologo Vinicius Caldeira 
Brandt. 

Gli strumenti 
// 23 ottobre — quando ma

rt Joaquim Camara Ferreiru, 
un altro esponente della resi
stenza, il cui cuore cedette 
dopo alcune ore di terribilt 
sevizie — i giornali scrissero 
che Leite era fuggito dalla 
prigione, approfittando della 
confusione. In realta, si stava 
preparando la sua uccisione. 
II 27 ottobre egli venne por
tato fuori della cella, di not-
te ed in segreto; fu assasst-
nato presumibilmente il 10 dt-
cembre, quando sulla stampa 
apparve la notizia della sua 
morte «in un combattimento 
con la polizia a Sao Paulo». 
II corpo fu consegnato alia 
moglie, con I'ordine di seppel-
lirlo immediatamente. Ma la 
signora riusci a vedere il ca
davere del marito. Gli aveva-
no tagliato le orecchie, strap-
pato gli occhi e molti denti. 

Fra gli strumenti di tortura, 
di cui molti gia conosciuti, 
come il pau de arara fa cui 
il prigioniero viene appeso in 
modo che non possa opporre 
alcuna resistenza agli aguzzi
ni) e'e anche la somministra-
zione di droga, usuale fin dai 
1964, Vanno del colpo di Sta
to. 

I particolari sull'uccisione 
di Leite sono simili a quelli 
che hanno portato alia morte, 
dopo le sevizie, tutte le altre 
persone — studenti, operai, 
professori, imjnegati, giorna-
listi, ex militari, ex parlamen-
tari — i cui nomi figurano 
nell'elenco; un elenco che si 
ferma al novembre del '72. 
Molte di queste persone so
no scomparse. I loro corpi 
maciullati sono stati fatti spa-

. rire: «E' chiaro che la tor
tura fino alia morte — han
no aggiunto i prelati firma-
tart del documento — e il me
todo abituale impiegato dal re
gime per eliminare tutti i pa
trioti che, indipendentemente 
dalle loro convinzioni e fede 
politica, si battono contro lop-
pressione ». 

Renzo Foa 

AH'ospedule psichiatrico di Collegno 

Piii della meta 
dei ricoverati sono 
vittime dell'alcool 

II dato emerso nel corso del convegno italo-svizzero su 
« Alcool come droga » - Relazione del premio Nobel Da-
niele Bovet - L'ammalato tenta di sfuggire, attraverso 
l'azione di vini e liquori, alle realta della vita quotidiana 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 14 ottobre 

Alcool sotto accusa ieri a 
Torino. Accusa grave: dro
ga; accusatore numero uno, 
il premio Nobel Daniele Bo
vet. Processo di un giorno, 
questa riunione internaziona
le italo-svizzera, organizzata 
dalla sezione del Piemonte 
e Val d'Aosta della Societa 
italiana di psichiatria. 

Le relazioni, cinque, artico-
lavano il tema generale della 
giornata: o L'alcool come dro
ga », vale a dire si occupa-
vano di tutti quei soggetti che 
nei vini, liquori, birre, alcoo-
lici in genere cercano «qual
cosa di piii e di diverso da 
quello che ad essi chiede il 
normale bevitore ». 

Alcoolista e colui che cnon 
beve in senso normale. ma si 
inietta l'alcool come fosse una 
droga per ottenere effetti psi-
cofarmacologici: beve per 
sottrarsi all'ansia e ai con-
flitti, per sfuggire alle deci-
sioni, per affrontare situazio-
ni esistenziali negative». Da 
queste definizioni del primo 
relatore, prof. Michele Torre, 
si capisce come il normale 
bevitore che, con misura, cer
ca nel vino — per esempio 
— un profumo. un sapore. un 
colore gradevoli, pub conti-
nuare a bere tranquillamente 

Infatti si e detto espiici-
tamente che « un consumo di 
vino e di alcoolici moderato 
pud essere considerato nor
male ed inoffensivo >, ma si 
e ammonito che attraverso il 
consumo eccessivo, 1'abuso 
mediante nl'abitudine instau-
rata o acquisita in conseguen-
za delle cause psicopatolo-
giche », si giunge ad uno sta-
dio definibile come «tossico-
mania ». 

L'organizzazione mondiale 
della sanita — e stato ricor-
dato nel corso della riunione 
— ha definito I'alcoolista 
« un bevitore esagerato la cui 
dipendenza dall'alcool ha rag-
giunto un tale livello che egli 
mostra un notevole disturbo 
mentale o un'interferenza con 
la sua salute fisica e menta
le. Le sue relazioni interper-

sonali e la sua attivita socia
le ed economica mostrano i 
segni prodromici di un tale 
sviluppo ». 

II rapporto fra alcoolismo 
e societa e venuto in luce 
nell'introduzione del prof. Bo
vet. Lo scienziato ha ricorda-
to alcune motivazioni piii co-
muni del ricorso aU'alcool: 
1'uomo ha stimoli organici no-
ti da molto tempo come fa
me, sete. sicurezza, sesso; og
gi si va indagando sempre 
piii a fondo in quella « fame 
di stimoli» che si rivela es-
senziale ad una equilibrata vi
ta animate. Timori, monoto
nia, voglia di evasione pos-
sono diventare in soggetti piii 
deboli altrettante spinte alia 
droga-alcool, nota per le sue 
possibilita di aiutare a vin-
cere inibizioni. 

Ma l'alcool nel sangue — 
ha detto il premio Nobel per 
la medicina — ha effetti ne-
gativi piii duraturi di certe 
droghe di cui molto si parla. 
E' il caso di osservare che, 
in Italia, le vittime della dro
ga-alcool sono assai numero-
se; nell'ospedale psichiatrico 
di Collegno, in molti peno-
di, meta — se non piii — 
dei malati erano alcoolisti. 

La terapia — dice Bovet — 
non deve separare i rapporti 
interpersonali dei fattori b:o-
chimici. vale a dire una col-
laborazione stretta di psichia
tria e farmacologia. Ed ha 
spezzato una lancia a favore 
dei m nostri poveri laborato-
ri » che lavorano in mezzo a 
tante difficolta. 

Altri relatori, i proff. Ga
ston Garrone dellTJniversita 
di Ginevra, Oreste Pinotti del
lTJniversita di Torino, Geor
ges Abraham dellTJniversita 
di Ginevra e Robert Henking 
direttore dell'ospedale psi
chiatrico di Malezov-Mon-
they-Valais. Hanno riferito ri-
spettivamente su «Aspetto 
psicosociale dell'alcoolismo *. 
«Effetti dell'etanolo sul si
stema nervoso*. « Alcoolismo 
e psicoanalisi» e sul « Ruoio 
del medico e dell'assistente 
sociale neU'ambulatorio per 
alcoolisti». 

a. I. 
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