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La proposta di legge del PCI 

Per la rif orma 
del teatro 

Condizioni irrinunciabili $ono che esso venga considerate un ser-
vizio sociale e che si realizzi il piu esteso decentramento dei 
poteri e una partecipazione e gestione democratica del settore 

• Ha commesso un grosso er-
rore di valutazione chi pen-
sava che si potessero rin-

. viare in un indeflnibile « altro 
tempo* gli urgenti problemi 
del teatro italiano,' musicale 
e di prosa. E si 6 rapida-
mente ricreduto chi pensava 
che potessero passare nel si-
lenzio, «leggine » da 100 mi-
liardi (passivita degli enti li-
rici), nuove inadempienze del 
governo piu estese « discrezio-
nalita» del ministro per le 
sovvenzioni. ' 

E* accaduto il contrario. 
La ennesima legge-tampone, 
che chiude e riapre la spirale 
del disordine e degli sprechi 
nel teatro musicale ha ripro-
posto con pesante . evidenza. 
ad un largo schieramento di 
forze, la necessita, non rinvia-
bile, di una profonda riforma 
che tenga conto dell'ordina-
mento regionale e delle auto
nomic locali, che garantisca 
ordine nella spesa e produt-
tivita culturale agli investi-
menti. 

I sindacati del settore sono 
scesi in lotta per rivendica-
re, con la difesa dell'occupa-
zione, la riforma del teatro 
musicale. Nel mondo del tea
tro di prosa cresce la denun-
cia contro il conservatorismo 
delle discipline attuali e la ri-
chiesta che sia finalmente co* 
perto il distacco che esiste 
tra la coscienza e la doman-
da nuova che sono maturate 
nel Paese e la quantita-quali-
ta della risposta del potere 
pubblico. II problema e quindi 
di fronte alle forze politiche 
ed ignorarlo o rinviarlo, ol-
tre che impossibile, sarebbe 
quanto mai grave. 

Di fronte a questi proble
mi pero sorge indubbiamente 
un interrogativo. E* compati-
bile, oggi. con la pesantezza 
deI,quadro economico, con la 
drammaticita della condizione 
meridionale e con le priori
ty indicate dal movimento de-
mocratico — Mezzogiorno, a-
gricoltura. scuola — e compa-
tibile l'obiettivo immediato e 
concreto di una seria riforma 
del teatro musicale e di pro
sa? . ;\;.-: •'••"•': -:.-':i"- •>•:>'. •••• 
La questione, certo, e di 

grande importanza sia perche 
non riguarda solo lo «speci
fied > della riforma teatrale 
ma altre «passivita> dello svi-
luppo economico e sociale, sia 
perche le esistenti difficolta 
del bilancio dello Stato — del
le quali si deve tenere con
to — non devono venire pre-
testuosamente usate per copri-
re opzioni conservatrici, sia, 
infine, per liberare da infon-
date ma condizionanti preoc-
cupazioni importanti forze cul-
turali e politiche. 

La nostra opinione sull'ar-
gomento e chiaramente sottoli-
neata, mi sembra. dalla pre-

Per le festivita natalizie 

• di fine anno 

Quindici 

giorni di 

: vacanze 

nelle scuole 
ROMA, 16 dicembre 

Le scuole di ogni ordine e 
grado rimaxranno chiuse dal 
23 dicembre (domenica) al 6 
gennaio in occasione delle fe-
stfrita natalizie e di fine d'an-
no. - Gli studenti resteranno 
quindi a casa quest'anno com-
plessivamente per 15 giorni. 
II lungo «pontes, viene na-
turalmente motivato nel qua
dra delle misure per l'auste-
rita. L'ainministrazione scola-
stfca dovrebbe, in questo ca-
so, risparmiare circa 16 mi-
la tonnellate di gasolio, cal-
colando in poco piii di cinque 
rnila tonnellate di nafta il con-
sumo medio giomaliero per 
le scuole. 

Secondo il calendario sco-
lastico predisposto dal mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne, prima della fine deile le-
zioni, prevista per il 28 giu
gno per la maggioranza del
le classi, le scuole resteran
no chiuse il 19 marzo, dal 
19 al 24 aprile (vacanze pa-
squali), il 25 aprile (anniver-
sario della Liberazione), il 
primo maggio (Festa del la-
voro), il 31 maggio, il 2 giu-
gno (anniversario della fon-
dadone della Repubblica), 11 
21 giugno. 

In aggiunta a queste feste, 
1 proweditori agli studi sono 
atttorizzati a concedere, te-
nendo conto di particolari e-
venti di nature locale, altrl 
quattro giorni di vacanza. 

sentazione alia Camera ed al 
Senato da parte di parlamen-
tari comunisti di un progetto 
di riforma per le attivita mu-
sicali e dalla imminente pre-
sentazione — ed a questo, in 
particolare, sono destinate que
ste note — di un progetto di 
riforma per il teatro di prosa. 
• Individuare ed affrontare 

con rigore e coerenza le stroz-
zature della nostra societa 2 
fare precise scelte proritarie 
non ha mai significato, ne 
puo signifleare per lo schie
ramento democratico lasciare 
marcire tutti gli altri problemi 
della vita nazionale. Una se-
vera scelta nell'uso delle ri-
sorse ed un rigoroso impe-
gno riformatore su aspetti es-
senziali della realta economi-
co-politica non possono signi
fleare, per esempio, « rinnova-
mento» nella agricoltura e 
nella scuola e «conservazio-

ne» nel teatro e nelle attivi
ta culturali ma devono esse-
re, al contrario, espressione 
e sostanza di una generale 
inversione della tendenza po-
litica che interessa e coinvol-
ge «qualitativamente » tutto 
intero il modo di far politica 
e tutta intera la gestione degli 
impieghi • pubblici comunque 
ed ovunque destinati. 
. In questo senso la nostra 

proposta di riforma del tea
tro musicale, gia presentata, 
e quella del teatro di prosa, 
che stiamo presentando, non 
solo non contrastano con le 
rivendicate esigenze priorita-
rie ma concorrono a costrui-
re quella diversa gestione del 
potere e delle risorse e que-
gli schieramenti che sono la 
condizione perche la priorita 
rivendicata diventi concreto 
impegno dell'azione pubblica. 

Provincialismo culturale 
Nel merito del tema credo 

inoltre utile ricordare, per a-
vere chiaro il valore della ri
forma, che il teatro di prosa 
in Italia non ha mai avuto 
un adeguato sviluppo. Le clas
si dominanti. nel nostro Pae
se, hanno sempre manifestato 
una ' grande « allergia » per 
questo tipo di attivita teatra
le, hanno sempre puntato a 
mantenerla in una condizione 
di provincialismo culturale ed 
hanno tollerato al massimo ri-
strette isole per discorsi eli-
tari. La dc ed i governi da 
essa diretti durante oltre 25 
anni non hanno mai tradito 
la sostanza di tale consegna 
conservatrice. 

Riformare quindi il teatro di 
prosa nella nostra realta non 
significa indirizzare a scopi 
culturali e sociali un diffu-
so e deviante « monopolio cul
turale » ma significa, al con
trario, fare una grande ope
ra di «recupero». significa co-
prire un grave ed inaccetta-
bile « arretrato » che condizio-
na fondamentali diritti e liber-
ta dei cittadini. ...... 
.. Per quanto la realta nazio
nale sia questa, e per quanto 
si ponga quindi anche il pro
blema di destinare al settore 

maggiori risorse, il dato prin-
cipale del nostro progetto di 
riforma non si identifica, nel-
l'immediato. nella richiesta di 
mezzi finanziari molto eleva-
ti, ma • piuttosto nel « modo 
nuovo» di essere del potere 
pubblico in questo campo e 
nelle garanzie che la legge di
spone perche sia pieno e per-
manente il" diritto dei citta
dini di essere protagonisti del
le scelte culturali e delle po
litiche teatrali. 

II netto rifiuto quindi che il 
progetto oppone agli <c Enti 
nazionali» come l'ETI, 1'IDI, 
ecc . ai «templi dell'arte* 
senza « ecclesia », ed ugual-
mente al potere « discreziona-
le » del ministro, non solo non 
stimola le « spese correnti» e 
consente al contrario di desti
nare a attivita culturalmente 
valide e democraticamente 
controllate risorse e mezzi 
che sono oggi improduttivi 
o peggio. ma vuole sottolinea-
re con forza come sia impos
sibile ed improbabile avvicina-
re l'obiettivo di una vera ri
forma del teatro se non si 
tende contestualmente all'o-
biettivo della riforma demo
cratica dello Stato. 

L'urgenza del confronto 
La proposta di legge che 

i parlamentari comunisti pre-
sentano al Parlamento e al 
confronto con le forze politi
che .•' e culturali del Paese, 
muove coerentemente dall'af-
fermazione del teatro come 
< servizio sociale », poggia sul-
la c delega > alle Regioni del
le piu larghe funzioni nella 
materia, e sul ruolo prima-
rio dei Comuni, singoli o as-
sociati, per una estensione del-
l'esercizio pubblico; sostiene 
e stimola l'associazionismo 
culturale, la produzione pub
blica e cooperativa e la ge
stione sociale: si pone l'obiet
tivo di garantire la pluralita 
delle «voci », delle proposte 
e delle ricerche culturali e 
di promuovere il piu esteso 
collegamento tra teatro e scuo
la, teatro e societa. 

La nostra proposta — che 
raccoglie i contributi e le c-
sperienze positive degli Enti 
locali, dei circoli deUARCI e 
di quanti hanno contribuito 
da € palcoscenici • diversi > a 
creare e a sviluppare la c co
scienza della riforma » — non 
muove ne verso la ccorrezio-
ne> delle attuali discipline cen-
tralistiche e discrezionali • e 
neppure verso un teatro pub
blico regionale cesclusivo e to-
talizzante*. Pensare alia rifor
ma aggiustando il vecchio o 
aggiungendo cose nuove a quel
le vecchie — magari con i <re-
gionali> nelle molte commissio-
ni ccentrali> per lo spettacolo 
— sarebbe un grave errore 
ed una scelta sostanzialmen-
te conservatrice. Sarebbe pe-
ro ugualmente stolto pensare 
che * tutto» e da rifare e 
non tenere conto di tutto il 
positivo che esiste in molte 
iniziative ed istituzioni — val-
ga per tutti I'esempio degli 
< stabili » — non recuperare e 
conquistare ad un impegno di 
vero confronto culturale mol
te forze che la presunzione e 
la sfiducia hanno spesso rin-
chiuso in provincialism! cul
tural! velleitari e sterili. 

Anche all'esercizio privato, 
nella nostra proposta. e rico-
nosciuto uno spazio per agire 
sulla base di aperti e corret-
ti rapporti con le istituzioni 
comunali e regional i senza ri-
nunzie e senza mortificanti 
patteggiamenti con cl'autori-
ta dei soldi > cost da poter 
contribuire a far crescere il 
numero delle « voci» e quindi 
una positiva risposta genera
le. 

La nostra proposta, credo 
sia giusto affermarlo prima 
ancora di renderla ufficiale, 
rappresenta non solo il contri-
buto serio e responsabile dei 
comunisti alia soluzione di un 

problema importante ma ten
de anche ad essere uno sti-
molo per un esteso dibattito 
nel Paese per confronti rigo-
rosi ma aperti. Irrinunciabi
li pero, anzi, condizione per
che il confronto sia utile, sono 
alcune essenziali premesse: 
una «abiura> piena e senza 
incertezze di ogni autoritari-
smo politico e culturale; il 
teatro come servizio sociale; 
i l ' piu esteso decentramento 
dei poteri e la piu ampia par
tecipazione dei cittadini alle 
scelte e alia gestione della po
litica teatrale. 

Rubes Triva 

Testimonialize su mostruose torture raccolte dal tribunale Russell 

GLI 
Nelle carceri del sanguinario regime militate si consumano i piu orrendi delitti - Un comunista assassinafo con la corrente elettrica insieme col 
suo bambino di pochi mesi - In un appello « agli uomini liberi» del mondo un gruppo di prigionieri ha scritto: « L'opinione pubblica non rie-
sce a credere che tali crimini possano essere commessi, eppure.tutto quanto viene detto in proposito e ancora poco di fronte alia realta esistente » 

«Fui presa il 15 luglio del 
1969 alle 17,30 nella mia ca
sa che fu subito invasa da 
una squadra di uomini arma-
ti agli ordini del capitano del-
I'esercito Portela. Fra urla e 
grossolane inglurie fui costret-
ta a denudarmi totalmente e 
per circa un'ora fui brutal-
mente picchiata dal sergente 
Lio Machado a calci e pugni 
nello stomaco, al ventre, alle 
reni: 7nl colpirono al volto fi-
no a farmi sangulnare le lab-
bra. Poiche protestat per que
ste violenze il capitano spen-
se il suo sigaro sulla pelle 
del mio stomaco. Alle 23,30 
fui portata nella sede del G2 
in piazza della Liberia dove 
fui nuovamente obbligata a 
spogliarmi su ordine del ca
pitano Portela e quella stessa 
notte fui torturata con scosse 
elettriche per mezzo di uno 
speciale apparecchio chiama-
to " la manovella ": sulla mac-
china della tortura era possi-
bile leggere: " U.S. Army". 
In seguito a questo mi fu im
possibile camminare per una 
settimana. Rimasi li 12 giorni 
durante i quali soffersl ogni 
genere di tortura fisica e ses-
suale: alludo alle " conversa
zioni amichevoli" con il te-
nente Ribas all'ora di cena. 
Poi fui portata con altre pri-
gioniere al carcere femminile 
di " Estevao Pinto " dove ri
masi in isolamento 60 giorni. 
11 18 luglio nel consultorio 
medico del carcere fui inter-
rogata dal capitano detl'eser-
cito Jofre Lacerda, dal capi
tano Schubert della polizia 
militare e dopo aver subito 
altre torture fisiche e sessua-
li, fui costretta a rimanere 
per cinque minuti in equili
bria su un solo piede nudo 
sopra una scatola di latta ta-
gliente i cui bordi mi pene-
travano nella pianta del piede. 
La tortura della " lattina " fu 
varie volte ripetuta, e per im-
pressionarmi maggiormente 
minacciarono di torturarmi 
in presenza di mia madre e 
del mio fidanzato. Anche mia 
madre. incinta di tre mesi, 
fu sottoposta ad un interro-
gatorio di 10 ore, in seguito 
al quale aborti». 

Queste le dichiarazioni di 
Laudelina Maria Carneiro, 
brasiliana di 22 anni, studen-
tessa della Scuola per assi-
stenti sociali della Pontiftcia 
universita cattolica di S. Pao
lo del Brasile. • . -'-. >•" '•'-

Ricorre quest'anno Vanni-1 
v'ersdrio" della ' dichiarazioni 
del Diritti dell'uomo, .ma vi 
sono ancora regimi politici e 
condizioni carcerarie che cal-
pestano i diritti fondamenta
li della persona umana san-
citi e piii volte ribaditi dalle 
norme di diritto internazio-
nale. . ' . . . . , 

Dal 1964 impera in Brasi
le un regime militare che fa 
del terrore un sistema di go
verno. Nel 1971 i «gorilla» 
di Brasilia furono costretti a 
difendersi dalle continue ac
cuse che si tevavano all'este-
ro; essi presentarono agli or-
ganismi internazionali, alle 
ambasciate, al Vaticano, un 
«libra bianco a in cui gli op-
positori venivano definiti 
a terroristi»,. « delinquenti», 
apersone completamente pri-
ve di senso morale ». tc Lo Sta
to, — vi si legge — contra-
riamente a quanto si • dice, 
opera in osservanza dei prin-
cipi giuridid ed in conformi-
ta delle leggi ospita i prigio
nieri in stabilimenti penali 

Una cerimonia militare a Rio de Janeiro. 

dove essi ricevono un tratta-
mento umano. Le prigioni Ti-
radentes, o Una das Flores, 
o • Una das Pedras Brancas 
sono carceri modello. I terro
risti non portano uniformi, 
non subiscono •• il rigore car-
cerario, possono avere la te-
levisione, la radio, strumenti 
musicali. Se si ammalano so
no adeguatamente curati, ri-
coverati in ospedale e rice
vono • prontamente i medici-
nali di cui hanno bisogno. 
Possono ricevere visite di fa-
miliari e amici. Prendono ba-
gni di sole, praticano sport, 
giocano. Questo e il tratta-
mento che il nostro Stato ri-
servdt'a * "questat-cate'gorid di 
delinquenti». (Cap. 2). E-nel, 
capitolo 12, che si riferisce a 
40 prigionieri politici inviati 
ad Argela il 15 giugno 1970 
si legge: a Tutti presentano un 
buon aspetto e nessun segno 
di violenza fisica ». . 

Ma le testimonianze raccol
te dal Tribunale Russell rap-
presentano una agghiacciante 
smentita alle dichiarazioni de
gli aguzzini. Le «carceri mo
dello a sono vere • e proprie 
scuole di tortura per gli uo
mini del CODI (Coordenacao 
de Operagoes de Defensa In
terna), della Primeira Compa-
nhia da Policia do Exercito, 
della Delegacia deOrdem Po
litica e Social del CENIMAR 
(Centra de informagoes da Ma-
rinha), della OBAN. Queste or-
ganizzazioni costituiscono un 
mostruoso apparato di repres-
sione formato - oltre che da 
una vera e propria polizia in
terna anche da reparti dello 
esercito e della marina. ~ 

II CODI ha sede a Rua Ba-
rao de Mesquita a Guanaba-
ra presso la sede del 5* batta-
glione della polizia dell'eser-
cito e dirige ta repressione 

politica nella zona. La sede 
e dotata di tre sale di tor
tura: una con una piscina per 
«I'affogamento parziale », una 
dove si.trova la ttseggiola del 
dragonea ed un'altra con il 
«trespolo • del -. pappagallo », 
chiamata anche <i la sola ros-
sa » per la luce vermiglia che 
vi si accende in occasione 
delle torture. ^ . -
'La Primeira Companhia da 

Policia do Exercito si trova a 
Realungo, un dipartimento 
militare, ed e provvista di una 
serie di celle che si affac-
ciano in un corridoio Jbuig. 
in'hui e possibile attuare i't~ 
solamento piii completo: e an-
ch'essa dotata di due sale di 
tortura. Celle e sale di tortu
ra esistono anche in Rua de 
Relagao dove ha sede la De
legacia de Ordem Politica a 
Rio de Janeiro. Da questi luo-
ghi i prigionieri, dopo i pri-
mi interrogatori e le prime 
torture, vengono smistati ai 
vari penitenziari: Una Gran
de, Una das Cobras, Linha-
res, Ilha das Flores. 

Alle torture fisiche,' all's e-
spacamento a delle carni con 
frammenti di bottiglia, alia fu-
stigazione, alle ustioni, si ac-
compagnano sistemi di inti-
midazione psicologica. I pri
gionieri politici non sanno 
mai casa potra accadere loro 
di minuto in minuto. Alcuni 
di essi vengono rinchiusi in 
celle buie completamente di-
pinte di nero, isolate acusti-
camente nella piii assoluta 
privazione sensoriale: solo ad 
intervalli si accende una de-
bole - luce che permette di 

I giganteschi problemi che stanno di fronte al Bangladesh 

La minaccia della fame 
La giovane repubblica sconta tuttora la pesante eredita della dominazione coloniale e le conseguenze 
della guerra - Come raggiungere lautosuffidenza alimentare senza cedere all'insidia neocolonialista 

I problemi della sottoali-
mentazione nel terzo mondo 
sono fra quelli che piu chia
ramente mettono a nudo la 
esigenza di un corretto rap-
porto (e dunque l'esistenza di 
un rapporto anormale) ft a 
Paesi sottosviluppati e Paesi 
industrializzati dell'Occidente 
capitalistico. Se ne e avuto 
un drammatico esempio nei 
mesi scorsi con le vicende 
dei Paesi africani della fa
scia del Sahel, colpiti da una 
sicciti senza precedenti, che 
affondava pero le sue radi-
ci nel tipo di sviluppo impo-
sto a quei Paesi aU'epoca del 
colonialismo. Un altro eld-
quente esempio ci viene, og
gi, dal sub-continente india-
no, con i problemi della Re
pubblica Popolare del Ban
gladesh. 

n Bangladesh ha esatta-
mente due anni di vita: pro-
prio ieri, infatti, e caduto il 
secondo anniversario della li
berazione del Paese ad ope
ra delle truppe indiane e del
le formazioni bengalesi dei 
Mukti Bahini. Pino allora, in 
base ad una spartlzione del 
sub-continente indiano ope-
rata a tavolino dalla ex-po-
tenza coloniale, il Bangladesh 
era stato nlent'altro che la 
< provincia orientate * del Pa
kistan, dal quale lo separava-
no duemila chilometri, oltre 
alia composizione nazionale e 
alle tradizioni storiche e cul
turali della sua popolazione. 

La nuova Repubblica — che 
e governata da uno schiera
mento di forze progresslste 
e si e posta fin dal primo mo-
mento obiettivi di sviluppo 

democratico e di tipo sociali-
sta — si e trovata ad affron
tare problemi giganteschi. do-
vuti da un lato alle tremen-
de condizioni di arretratez-
za cui l'avevano condannata 
le successive dominazioni in-
glese e pakistana, e dall'al-
tro alle paurose conseguenze 
della guerra (distruzione di 
citta e villaggi, devastazioni 
di campi, tre milioni di mor-
ti, dieci milioni di profughi). 
Si tratta di problemi che si 
possono riassumere in una 
sola eloquente cifra: quella 
del deficit di prodotti alimen-
tari, soprattutto di grano. che 
ha toccato i tre milioni di 
tonnellate e che soltanto nel-
l'anno in corso e stato possi
bile, a prezzo di enormi sfor-
zi, ridurre a 2,2 milioni. 

Questione di 
soprawivenza 
Tre milioni di tonnellate di 

gap alimentare e solo una ci
fra di carattere generale: per 
tradurla In termini di soprav-
vivenza umana, aggiungiamo 
(secondo i dati fomitici in un 
recente incontro col ministro 
deiralimentazione di Dacca, 
Amirul Islam) che il nutri-
mento medio di un contadino 
del Bangladesh, e cioe dell'80 rr cento della popolazione, 

di 430 grammi di riso al 
giomo, mentre la durata me
dia della vita oscilla intorno 
ai 42 anni. 

Per far fronte a questa sl-

tuazione, il governo di Dacca 
— mobilitando le risorse na
tural! e facendo appello al 
contribute attivo di tutta la 
popolazione lavoratrice — ha 
impostato un programma di 
colture • intensive nel campo 
agricoln e di rapido sviluppo 
industrials Tuttavia ne l'uno 
ne Taltro possono, alio stato 
attuale, essere portati avanti 
senza un aiuto daU'estemo, 
dai Paesi sviluppati; e qui in
tervene quel rapporto distor-
to di cui si parlava. 

L*80 per cento del commer-
cio estero del Bangladesh, in
fatti, e basato sulla juta, che 
rappresenta la principale ri-
sorsa agricola del Paese. Ma 
il prezzo della juta e fermo 
da dieci anni, mentre il prez
zo del grano — ad esempio 
— e aumentato sul mercato 
intemazionale di 3 o 4 vol
te in soli due anni; per di 
piu, i Paesi europei hanno 
imposto crescenti dazi di im-
portazione proprio sulla ju
ta, per scoraggiame l'afflus-
so e favorire lo sviluppo del
le Industrie di fibre sinteti-
che. Ecco dunque un caso in 
cui le esigenze del profitto 
capitalistico vanno a colpire 
direttamente non solo il te-
nore di vita, ma lo stesso di
ritto alia sussistenza di inte-
re popolazioni. Senza contare 
— affermava ancora il mini
stro Amirul Islam — che si 
tratta oltretutto di una po
litica suicida: poiche lo svi
luppo delle fibre slntetiche, a 
danno dei tessuti di juta, fa-
vorisce rinquinamento dello 
ambiente e determina un au-
mento dei consumi energeti-

ci, proprio nel momento in 
cui i problemi ecologici e del-
l'energia sono di drammatica 
attualita. - -r . •-

Come si e detto, e solo un 
esempio, ma assai eloquente. 
Quali le conclusioni da trar-
re? Anzitutto — ha ribadito 
Amirul Islam — la imposta-
zione di programmi di svilup
po che abbiano come pro-
spettiva il raggiuhgiraento, 
piu rapido possibile, dell'au-
tosufficienza, almeno sul pia
no alimentare (e in questo 
quadro ci si pone come pri
mo traguardo il superamen-
to del gap alimentare entro il 
1978). 

Obiettivi 
complessi 

In secondo luogo, pur nel-
1' ambito di un necessario 
rapporto commerciale con lo 
esterno, il rifiuto di ogni ti
po di assistenza intemazio
nale (bilaterale a multilate-
rale) che nascorida dietro il 
paravento del pietismo i rea-
li disegni speculativi e neo-
colonialistici dei grand! mo-
nopoli. 

Si tratta, certo, di obietti
vi complessi e difficili; ma 
la loro stessa formulazione 
sta a dimostrare la determl-
nazione ed il senso di dignita 
con cui il popolo della gio
vane Repubblica affronta 1 
problemi del suo awenire, 

fl.l. 

constatare se il prigioniero 
dorme; in questo caso viene 
svegliato e condotto alia sala 
di tortura. Si instaura cosi 
una specie di riflesso condi-
zionato per il quale il prigio
niero nel terrore di addor-
mentarsi -combatte strenua-
mente contro il sonno con 
un conseguente logoramento 
di nervi che rendera piii fa
cile • indurlo a parlare negli 
interrogatori. 

E per farlo parlare i me-
todi sono molti: la fucilazione 
simulata,- I'affogamento par-
ziale( il <t trespolo del pappa-
gallohf aV ^tuater vtemfSospe-
sqil prigioniero con le brae-
cia incrociate dietro la schie-
na, i polsi legati alle caviglie 
per mezzo di un bastone che 
passa sotto le ginocchia pie-
gate, la asedia del dragoa 
assai simile alia sedia elet
trica nella quale perb passa 
la corrente continua il cui 
voltaggio pub essere aumenta
to o diminuito per mezzo di 
alcuni comandi meccanici. '. 

A volte sui braccioti di que
ste sedie vi sono dei tasti 
che il prigioniero, negli spa-
smi conseguenti alle scosse 
elettriche, e costretto a pre-
mere comunicando in questo 
modo la corrente ad un al
tro compaqno. Altre volte il 
prigioniero e torturato insie
me con un familiare, cosic-
che la sua resistenza provo-
ca la stessa tortura alia mo-
glie, alia madre, alia fidan-
zata. Cosi, senza parlare, so
no morti il compagno Jofre 
ed il suo bambino di pochi 
mesi. La corrente elettrica 
non lascia tracce specifiche 
apparenti ma provoca gravis-
simi disturbi renali, circola-
tori, della vista, dell'equili-
brio, come appunto quelli ri-
scontrali dai medici.sui qua-
ranta prigionieri inviati ad 
Argila, di cui nel tlibro bian-
co» si dice che «r presentano 
un buon aspetto e nessun se
gno di violenza fisica ». • 

Alle torture assistono me-
did militari • che hanno se
guito un apposito corso di 
specializzazione di tre selti-
mane. I prigionieri sanno che 
il loro destino e segnato e cite 
usciranno dal carcere in una 
bara sigiltata che i famUiari 
non potranno aprire. 

Le donne sono smislate in 
varie caserme e presidi mili
tari. La maggioranza di esse 
viene portata al penitenziario 
di Bangii dove anche i col-
loqui con gli awocati si svol-
gono sotto la stretta vigilan-
za dei militari. Libri e gior-
nali sono vietati e cosi pure 
la radio. Le prigioniere po
litiche sono costrette a por-
tare sull'uniforme una pia-
strina colorata che indica a 
prima vista a seconda del co
lore il grado di tpericolosi-
ta a. Esse possono anche es
sere portate nel Deposito 
Prigioniere San Giuda Taddeo 
dove le condizioni carcerarie 
sono tra le peggiori possibili. 

Ma la maggioranza dei pri
gionieri politici di Guanabara 
sono trasferiti all's Arcipela-
go del dolorea, un insieme 
di isole suite quali sorgono i 
vari penitenziari, *das Co
bras a, * das ! Flores a, * llha 
Grande a. 

In celle di due metri per tre 
vivono gruppi di tre persone 
senza spazio sufftciente, sen
za neppure la possibility di 
potersi awicinare alia picco
lo fessura che da aria a que
st} stambugi. Tutta la notte 
rimane permdnentemente ac-
cesa la vivissima luce di una 
lampada che disturba il son-
no ed il riposo dei prigio
nieri, Per qualsiati insignlfl-

cante motivo i prigionieri 
vengono • «giudicatia- da un 
«tribunale » interno di tortu-
ratori. In queste condizioni i-
numane trenta prigionieri po
litici di «Ilha . Grande a so
no riusciti a far pervenire un 
appello « alia Commission^ In
temazionale dei Diritti dello 
Uomo e agli uomini liberi del 
mondo a nel dicembre 1970 in 
cui si denunciuva il tortura-
tore Bastiao Calheiros, diret-
tore del carcere, chiedendone 
il trasferimehto, I'dpplicazione 
delle norme sancite dalla Di-
chiarazione Universale dei Di
ritti deU'Uomo, nonche Vin-
tervento di una Commissione 
Intemazionale per verificare 
le condizioni in cui vivono i 
prigionieri. • Questa intztativa 
ha provocatb una reazione del
ta dittatura che ha rispqsto 
con una recrudescenza di re
pressione. Ma la denuncia 
circostanziata con i noml del
le vittime, il tipo delle tortu
re, i.nomi dei torturqtori, e 
ormai agli atti del Tribunale 
Russell per il Brasile, il Ci
te, I'America Latino. E' la de
nuncia di uomini liberi' col-
pevoli solo di opporsi ad un 
regime sanguinario sostenuto 

(foto Paola Agosti) 

dagli Stdti Uniti. «L'America 
agli americani» • lumeggiata 
da Monroe -sta diventando 
«I'America agli Stati Uniti a. 

'«In questo momento — 
scrivono - le donne da" Ilha 
das Flores " — in cui la na-
zione e indignata per le atro-
cita che si commettono in 
questi • penitenziari contro i 
prigionieri politici e che, pro-
fondamente scossa, non Tie-
see a credere che tali crimi
ni possano essere commessi, 
not . prigioniere di Ilha das 
Flores affermiamo: la tortura 
esiste in Brasile! E c ' e d i piii. 
Tutto quanto viene detto su! 
metodi di tortura e poco di 
fronte alia realta esistente. 
Fummo vittime e testimoni 
delle torture che qui sono pra-
ticate e consideriamo che, per 
il bene della giustizia e della 
verita, sia nostro dovere in-
formarvi di questi fatti... Ab-
biamo fiducia che tutti colo-
ro i quali credono nella giu
stizia, nella liberta.nel rispet-
tq delta persona umana esi-
geranno la verifica di questi 
fatti ed il castigo dd crimi-
nalia. •-.'•-.•> •..;•-••:•• 
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