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Va in onda sul «nazlonale» la prima puntata 

dell'originale televisivo di Pirro e Talarico 

Stasera sul«video > 

Luisa Sanf elice e la 

rivoluzione napoletana del 1799 Stasera sul primo canate Iv va In onda la prima puntata di 
« Luisa* Sanfelice », I'originale televisivo di Ugo Pirro e Vincenzo 
Talarico diretto da Leonardo Corlese, di cui la foto mostra una 
scena con Antonella Delia Porta e Lidia Alfonsi 

Gli autori hanno utilizzato scrifti e documenti rinvenuti in archivi, vecchie biblioteche e falvolta sulle bancarelle 

Un ampio squarcio sulla repubblica «giacobina» che rievoca tutte le grandi figure di patrioti e di sanfedisti 

cGiovedl 11 settembre 1800. 
Si e posto suggello alia barba-
rie e crudelta colla esecuzione 
della Molina Sanfelice ch'e sta-
ta decollata al Mercato circa 
e ore quindici di questa matti-
na. U.i fucile che casualmen-
te si e lasciato mentre stavasi 
preparando il palco. ha fatto 
affrettare Pesecuzione, perche 
il boia scntendo il colpo. ha 
fatto cadere la scure come tro-
vavasi la paziente. Vi e stato 
un poco di emozione, e non si 
e mancato di dire dai Santa-
fede che il colpo si e sparato 
dai Giacobini per far nascere 
rumore >. Questa nota del Dia-
rio Napoletano di Carlo De 
Nicola conclude la cronaca del-
le stragi sanfediste dopo il 
crollo della repubblica parte-
nopea. Eleonora Fonseca Pi-
mentel e Luisa Molina Sanfe
lice Jurono le eroine della 
Napoli repubblicana e pagaro-
no con la vita la loro attiva 
partecipazione al moto giaco-
bino del 1799. La Sanfelice di-
ventd ben presto un simbolo 
d'eroismo e le sue tragiche vi-
cende diventarono materia di 
romanzo per Alessandro Du
mas, il quale, giunto a Napoli 
al seguito di Garibaldi, trovd 
negli archivi borbonici tutti gli 
atti relativi all'attivita della 
Sanfelice durante la repubbli
ca, la copia della sentenza di 
condanna a morte, la notifica 
dei vari rinvii per c sopravve-
nuta gravidanza della condan-
nata > e quindi la cronaca del-
I'esecuzione. 

Luisa Sanfelice, eroina della 
rivoluzione napoletana, arrive-
ra stasera sui teleschermi im-
personata da Lidia Alfonsi. Non 
si trattera di un vera e proprio 
romanzo sceneggiato o di un 
adattamento televisivo, ma di 
un teledramma storico, scritto 
dopo un anno di ricerche negli 
archivi di tutta Vltalia da Ugo 
Pirro e Vincenzo Talarico. 

1 due attori precisano che 
hanno inteso portare sulla sce
na televisivo non tanto il ta-
glio romanzesco, la ricerca del
la commozione a tutti i costi, il 
melodramma insomma che una 
vicenda come quella della San
felice avrebbe rischiato di sol-
lecitare, ma che soprattutto 
hanno tenuto conto della rievo-
cazione di avvenimenti storici 
di grande importanza ai fini 
del Risorgimento. Per questo 
il lavoro di ricerca non si £ 
fermato aUe opere di fantasia, 
all'aneddotica, ma £ andato ol-
tre, sul terreno dell'analisi sto-
rica, prendendo spunti dai 
Saggk) sulla rivoluzione parte-
nopea di Vincenzo Cuoco, alia 
Storia del reame di Napoli di 
Pietro Colletta, alia collezione 
del Monitore repubblicano e 
a tante altre fontu 

La vicenda di Luisa Molina 
Sanfelice servira da nucleo per 
una storia che coinvolgera tutte 
le grandi figure di patrioti e di 
sanfedisti: da Cir'dlo a Pagano, 
alia Pimentel al Cardinale Ruf-
fo di Calabria, a Ferdinando 
TV. a Nelson a Maria Carolina. 
Insomma una spettacolo che 
per impianto ed impegno si pud 
paragonare ai Grandi Cama-
leonti di Zardi e Fenoglio. 

Particolarmente preziosi so-
no alcuni scritti che Pirro e 
Talarico hanno ritrovato in ar
chivi, vecchie biblioteche e 
ialvolta sulle bancarelle. Que-
sti scritti — per lo piu in for
ma diaristica o epistolare — 
sono serviti per la costruzione 
drammatica molto meglio di 
qualunque lavoro di sceneg-
giatura. 

Da queste cronache i possi-
bUe avere un'idea abbastanza 
chiara deUe giornate repub-
blicane e della crudelta della 
restaurazione borbonica, 

Gli scritti che riportiamo so
no tratti dai Diario Napoletano 
di Carlo De Nicola (edito da 
Giordano), un avvocato di Na
poli che per cosi dire parted-
pava aUa vita pubblica anno-
tando con scrupolo e minuzia 
di particolari tutto quel che ac-
cadeva nel territorio parte-
nopeo, 

ft. f. 

Dalla condanna alia decapitazione 

Silvano Tranquilll • Ltdia Alfonsi in una scena dl c Luisa Sanfelice • 

LEUWEN >: UN GRANDE 
STENDHAL INCOMPIUTO 

Dopo II rosso e il nero e le Cro
nache italiane, continua nella col-
lana di Sansoni la ristampa eco-
nomica deUe opere di Stendhal. 
nprese dall'edizione italiana com-
pleta diretta da due specialist! co
me P.P. Trompeo e V. Del Litto. 
Questa settimana e uscito il pri
mo volume del Lucien Leutcen 
( L 450. a cui ne seguira un se-
condo. Questo romanzo si colloca 
— non solo cronologicamente — 
fra II rosso e il nero e La cer. 
tosa di Parma: fu composto fra 
il 1834 e il 1835. ma rimase in-
compiuto e fu pubblicato postu-
mo. poichd l'autore stesso ebbe a 
temere che la critica della so
ciety francese di Luigi Filippo 
avrebbe danneggiato la sua posj-
zione di console. 

II romanzo nacque probabilmen. 
te come rifacimento di un ma-
noscritto che un'amica aveva 
sottoposto al giudizio di Stendhal 
(la storia degli amori di un gio-
vano ufficiale). ma vi confluiro-
no anche altri progetti gia ac-
cennati dallo scrittore e in par
te realizzati nei tre capitolj di 
Una posizione sociale composti 
nel 1832 (opportunamente ristam-
pati all'tnizio di questo volumet-
to). In esso Stendhal, oltre a rap. 
presentare gli sforzi del giovane 
figlk> di un ricco banchiere per 
affermarsi nella societa fndipeo-
dentemente dagli appoggi paterni. 
voile anche offrire tin vivo ritrat-
to di quella societa medesima. 
dapprima indugiando nella de. 
scnzione degli ambienti « ultras > 
di provincia. poi trasferendo 
I'azkme nel mondo dell'alta fl-
nanza parigina: una vicenda par. 
ticolare. quindi (non priva di rl-
ferimenti autobiograflci). colioca-
ta suUo sfondo di quel regime 
succeduto all'eta napoleonica, e 
disprezzato dall'autore. che Marx 
avrebbe definito c una societa per 
azioni per lo sfruttamento della 
ricchezza nazionale francese >. 

LETTERATURA 
ANGLOSASSONE 

Nella collana di Garzanti. in-
vece. compare una delle fortu
nate opere dello scrittore inglese 
G. K. Chesterton (1874-1936). no-
to per i suoi saggi storici e let 
terati. ma noto anche per la nV 
gura di padre Brown, il sacerdo-
te-detective, che attraverso la 
tscienza delTanima » risolve I 
piu intricati misteri. Vinnocenza 
di padre Brown e del 1911; la 
presente tradmjone era stata pub-

blicata nelle Edizioni Paoline 
(L. 350). 

Uno scrittore americano con-
temporaneo viene ristampato ne
gli cOscar* di Mondadori, che 
lo ha npreso dalle edizioni Su
gar: W. Styron. Un letto di tene-
bre (L. 350). E* I'analisi dei mali 
che tormentano una famigita 
americana e che portano al sui-
cidio la giovane figJia: un'opera 
che rientra nel quadro della piu 
rpcente narrativa americana. 
volta a mettere in luce le in-
quietudini. le angoscie. le pro-
fonde incrinature. che si nascon-
dono dietro il benessere econo-
mico ed U conformismo puritano 
della societa moderna. 

Lo scrittore americano Heming
way e 11 poeta inglese Eliot sono 
le figure presentate questa setti
mana nella serie dei c Protago-
nisti >: due personalita molto di
verse. che hanno avuto una fun. 
zione molto importante nella sto
ria della letteratura del Nove-
cento: il primo e presentato da 
Giuseppe Trevisani. fl secondo da 
Roberto Sanesi (CEL U 350). 

• • • 

Gli altri titoli di questa setti
mana: 
L. PIRANDELLO. Set personagot 

in cerca dautore. Enrico IV 
Mondadori (L. 350): due note 
commedie di Pirandello, inter. 
pretate nel 1922 da Ruggero 
Ruggeri. che costituirono un 
evento nella storia del teatro 
italiana 

BALZAC. I romanzi voL III (Ca-
sini L. 450; si conclude que
sta scelta di romanzi di Balzac. 
preseutata da M. Bonfantini: il 
presente volume contiene: Gob, 
zeck e La casa del gatto che 
gioca a palla. 

R. L. STEVENSON. Amentvre 
delle isole (DeU'Albero. U 350): 
contiene i racconti ridotti per 
la televisione da] regista Mo. 
ser. 

W. S. MAUGHAM. Una inglese 
a Firenze (Longanesi. L. 350): 
La storia della vacanza italiana 
di una giovane vedova inglese. 
un modesto racconto. non prjvo 
di csuspence>. per Tinatteso 
suiddio di un profugo antina-
zista austriaco nell'Italia fasci-
sta. 

N. MTTFORD. A caccia damme 
(Casisi. L. 350): il primo ro
manzo della scrittrice che e 
stata definiU la «Sagaa in-
glese>. 

G. SIMENON. Maigret nella casa 
dei Fiamminghi (Mondadori. 
L. 300) 1. ed. 1833. 

I Tris (Sampietro. L. 350): U se
condo numero di un mensile di 
varieta. una Iettura d'evasione. 

C. JOSTE, L'agguato dei Viet-
cono (Dell'Albero. L. 350): ba-
sta il titolo per definire I'o-
pera. 

R. MONTI. Raffaello (Sansoni. 
L. 450): e il oono volumetto 
della pregevole serie dj mono-
grafie artistiche. «I Diamanti 
dell'arte >. 

a. a.. 

SABATO 14 SETTEMBRE 1799. 
Kcco le decision! della giunta di 
Stato nel giorno di ieri. Donna 
Luisa Molina Sanfelice, decapi 
tata; P. de Meo afforcato; Ercole 
tl'Agnese forea e relazione a S. 
M. perche compreso nella capi-
tolazione: Sancapre, relegazione 
di anni dieci indi sfratto dai re
gno; d. Nicola Pignatelli, rele-
gato vita durante: d. Ferdinando 
Carcani. relegato per anni dieci; 
d. Gaetano Scudiero, relegato per 
dieci anni; d. Carolina Scudiero. 
due anni di conservatorio. 

Nella scorsa notte son passati 
al caslello del Carmine il P. de 
Meo e la Molina Sanlelice. Do-
mani si eseguira per ambedue la 
sentenza. La Molina protestd la 
sua innocenza. Ella e giovane e 
di bell'aspetto; I'awocato Moles, 
che l'ha difesa, credeva liberarla 
da morte. avendo sostenuto che 
non vi sia legge che condannl a 
morire chi scovra congiura a 
quel Governo sotto il quale si 
trova. E che colei per tal motivo 
non era rea di lesa maesta o di 
ribellione verso il Re. 

Quesfoggi si e detto che forse 
siavi sospensione per la Molina, 
essendosi accordata revisione o 
sia riesame della decisione. 

LUNEDI' 16 SETTEMBRE. Fu 
verissima la sospensione per i 
due condannati Molina e De Meo. 
Ieri Molina era stata condannata 
con disparita di voti. Gli awocati 
di lei chiesero il rimedio della 
nullita. Non gli giovd tale inchie-
sta. si protestarono, ma la Molina 
passd in Cappella. La madre di 
lei. donna piena di coraggio, an-
dd sfrepitando attorno che il san-
gue - della figlia sarebbe stato 
vendicato col sangue loro. 

LUNEDI' 20 SETTEMBRE. La 
esecuzione e eseguita aUe ore 19 
per cinque degli otto posti in 
Cappella, essendosi sospesa per 
tre, cioe per la donna Molina, 
perche a premura dei Bianchi, 
fattasi la ricognizione di mam-
mane e chirurgi, si e trovato vero 
essere gravida, come aveva asse-
rito. 

GIOVEDI' 31 LUGLIO 1800. E' 
partito il pacchetto che porta a 
Palermo donna Luisa Molina San
felice per essere ivi esaminata 
sulla di lei allegata gravidanza. 

MARTEDI' 2 SETTEMBRE. Si 
e inieso con orrore generale che 
collo stesso pacchetto che ha por-
tata la fausta notizia dello sgravo 
della prlndpessa. sia tomata 
donna Luisa Molina Sanfelice fer-
rata di mani e piedi per esegurirsi 
la sentenza di morte contro di 

MANCANO: il radiatore, i mani-
cotti, la pompa dell'acqua, I'ac-
qua e Tantigelo. Nessuna balestra. 
Nessun lungo tubo di scappamen-
to. Nessun pesante albero di tra-
smissione. 
Nessuna meraviglia che sia cosi 
robusta. 

Oftre 700 ffwtl Awtnena cqn ricunbl origlnaH In tutte la 98 provincle. 

lei pronunciata circa un anno fa, 
giacche visitata a Palermo si 6 
trovata non essere gravida. Tutto 
il reato di costei e stato di aver 
fatto scovrire la controrivoluzione 
che tentar voleva la campagna 
di Baccher, che se fosse scop-
piata sarebbe servita a farci 
essere tutti massacrati. 

VENERDI' 5 SETTEMBRE. E' 
arrivato da Roma il consigliere 
Frammarino. Ancora non si sa 
se la Molina Sanfelice debba o 
no morire. Tutto il pubblico la 
vorrebbe salva, e qualche per
sona che ha piacere di far rile-
vare la crudelta di una tale azio-
ne se questa donna infelice si 
fa morire. dice che la reale prin-
cipessa, dopo sgravata avesse 
implorato la grazia per lei, di-
cendo essere la prima grazia che 
domandava nelle circostanze di 
aver assicurata la successione del 
regno, e gli fosse stata negata. 

GIOVEDI' 11 SETTEMBRE. Si 
e posto suggello alia barbarie e 
crudelta colla esecuzione della 
Molina Sanfelice che e stata de
collata al Mercato... 

Convegni sul «tascabile »> | 

L'ASSALTO 
ALLE EDICOLE 

I 

OOLTANTO Ire mesi sono 
trasrorsi dalla nostra in-

rhicsta sul liliro econnmirn 
e gia dohbiamo ossorvarc die 
In situnzinnc c pensiliilmrnle 
intilal.i. Ahbiamo nssistilo. 
infalli, a una prnliferaziouc 
ih«1lp rolluiiR ili propnrzioni 
iuliliriltura " impressionnnte: 
siamo pinnti ora a venlisei 
rollane (puo anzi darsi rho 
qualruna ri sia sfuscita) c. 
se tenianio oonlo ilollp allre 
ini7ialive in cor^o. pn«<iiamo 
calrnlare che prima dellVsla-
le raspiungoronin la trcntina. 

Fino a clip piinlo era pre-
vpililtile un a««.illo rosl ma«-
siccii) ili grandi e piccnli edi-
Imi? Come valutnrc un frno-
incno rhr. nn/irlip ^ubiiP 
una' batluta d'arreMo. si i» 
s\iluppato run Inula rapiili-
la. prpspiilanilo n'tpplli forte-
menlc contradilillnri e co-
munque la=rian<lo nporlo 
(nonostanlp 1'alluale boom) 
le prospollive rli tin pros';!-
mo sfnltiinrntn so nnn nd-
diritlum ili una rerps^iono? 

\ P 1 qu.ulrn penpralp <li 
qup«la proilii/imiP «alla in-
n.inzi liillo all'orrliio Palli-
vita ili ilut; eilitori: Monda
dori p Ca>-i»i. I'IIP hanno ra-
pidampnlo inrrempniato le 
proprip puhli1irn7inni, ili-
stingucndole in spllori rhia-
ramente tlcfiniti. Mondadori, 
menlre da un lalo hn man-
lennlo immulain l'imposta-
rione dpgli « 0«par» selli-
manali P niensili (con i pre-
Hi e i ilifptti piu \ollp dc-
nutiriali). dalPallro ha lan-
rialo dup nuove rollane e-
spressamenip deilirnle nlla 
Ictteraturn « di cnnsumo » 
(Maicrct e a I Ranidi n), ne 
ha prompsso uti'nllra di pop-
li ilaliani del Novecpnlo (cu-
rata da Falqui), pd ha rilar-
dato Pollcsa comparsa dei 
a Gahbiani » nelle edicolp. 
Casini invece ha enntinuato 
ad allernarc nella sua prima 
collana opere di vnlore ad 
allre di mediocre inleresse, 
affiancandone pert) ad essa 

due dedicate ni classici e 
dilTeronziale audio nel for-
mato da tutte le altre distri-
huilp in edicola (« Autori e 
c.ipo|jM)ri a, H Tutto il tea
tro »). 

r « L I A LI 
^-* noli nc 

jTni cdiloii piu 
ion haiino niutatn 

i loro programmi (sempre 
oltimi quelli della C.KI e di 
Sansoni). »• SP m:ii c'p da tin-
tarp il rilorno IIPJ « Capola-
vori Sansoni » alia perindici-
tj lii^Pltiinanalp: ma ad e^i 
— eil p qup^lo il fatto piu 
nuovo clip dolihiaino st'fina-
hup — *i p .ilTianratn una 
sihipia di pircoli editor!, con 
pro^r.Hiinii S(IP-:SI» iniprovvi-
•s.ili, clip rpi'pniin ili pniiqui. 
•-I.ir-i un loro pulililico. o at-
tr.i\prtii npprp « «p*«iiolo!ii-
clip » p di « pvaMnnc » dp-
KiinatP aeli nilulli. n altra-
verso ridu/inni di classic! o 
rictampp di lihri d'avvpiilu-
ra ppr i rngaz/i. 

Clip "spimo ha opci risl.uii-
p.ne in fiptla P furia VKt-
tore FiiTantiHrn o i racronti 
i|p| C.imre o qualrlip ndatla-
iiicnlo di Dirkptia p di Jack 
London, nipiitip per allro 
\PI-SO r.iiiaudi, Hoinpiani. 
Mondadori stauno inlrodn-
cciido UPIIP MMIOIP autori 
mndpriii ad.illi » stimolarp 
lo spirito di riflp^sione dpi 
raga7zi. romp Calvino, Pri
mo Levi, Moravia ere? Che 
spn«o lia ripsumarp i roman-
7i d'apppndicp di finp Olto-
ccnto P di primo \OVPCPIIIO. 
inpntrp si «entp il hisopnn di 
opprp di saK'^i'tica dpdicalo 
non solo acli arpomcnli fon-
ilampntali dpi sapprp mn an
che ai prolilciiii piii alliiali 
nel mondo d'oajji? 

L A . VERITA* p die tutta 
questa prnduzione e ve-

ntita qualiflcandosi su due 
pinui hen distinti: da una 
parte le opere di qualche 
impegno culturalc, dall'allra 
tutti gli altri lihri che ten-
dono a confondersi con la 

Iradi/ionalo produzione di 
Rialli, di opere di fantascien-
za, di roinanzetli, di titoli 
« proihiti ». !•* sp tpmpn fn 
do\pvaino dcininciarp il pp-
ticolo che fra collanc tradi-
/ioiinli p rollane disliiluiitp 
in edicola si cicn«*p una de-
prcrahilp sppar.moup, una 
ili«liii7ionp fra <> due cultu
re », di cliir p di iun«sa. ora 
tpiuinnio clip quella stp.-<a 
sppara7ione si \piificlii al-
rintprno della produzione 
per lp eilicolp. dptermiiiando 
un iiipxitahilp itnpovprinien-
to ciilluralp. un irri^idimen-
lo pro'^rainnialiro di uctla 
imiironta cla^si'-ta. 

Oiic^li ppricoli cpitanipnlp 
p»i»lono: ma non per e<*l d 
-enliaino di coniliiideip per
il atlcruiaiucnli -IIPKIIU-I-
inenie nii-lifralici a--unli da 
qiialciino anche in ncc.i-.io-
UP del rpccnle conxcsino di 
Giulianova: il prohlcnia fou-
dainpiit.ilp resta quidlo di 
non sottoxalutarp un feiio-
mciio che — con t til I i i «uoi 
limit! !• IP sue ennltaddi/io-
ni _ In rap|in--iMii Ho una 
s\nlla nella sioiia della n>>-
-li :• edilori.i: <>P UP COIIO ac-
corli i no»lri cdilori inine-
unali p non impciin.iti in ipie-
Ma opera/ioiip, clip a piu ti-
pri'<p hanno ril.i^eiato di-
cliiara/ioui ^tiaidin^lip ma 
non ignnrc dei iiuovi pro-
hlpmi clip si stnnno rapida-
nipntp ponpndo alia nostra 
induMrin. Di qui a un di-
srorso piu cnn«apevolp «ui 
prnhlemi della difTusionp 
della cullura il pa*sn •• pe-
ro lunpo: ci aiiuuriamo clip 
un scrio contrihuto vpnsia 
offprlo dai dup convceni clip 
Bi lerrnuno il 1. p I'll giu-
pno n Modpna. conlpmpora-
upampnlp alio svolfiimpnlo 
della quinta eili/ione di quel 
Festival del liliro ccononii-
co, clip costitui«ce finoia In 
jiiu valida iniziativa d'infor-
niazionc c. di studio in que
sto campo. 

Gennaro Barbarisi 

Intervista con lo scrittore guatemalteco insignito del Premio Lenin 

Asturias esule in Europa 
ha il cuore nei Caraibi 

Le sue opere e la sua adesione al movimento rivoluzionario dell'America Latina 

GENOVA, maggio 
Subito dopo la rivoluzione 

cubana, una delle prime im-
prese ad essere nazionalizzale 
fu il grande stabilimento tipo-
grafico americano in cui si 
stampava I'edizione per i Ca 
raibi di c Selezione >. 

Con la stessa carta, lo stesso 
formato del famoso mensile — 
uno dei simboli piu noti di in-
cultura e di propaganda ideo-
logica dell'imperialismo yankee 
— il governo di Fidel Castro 
decise la pubblicazione dei due 
primi libri che avrebbero do-
vuto servire alia grande batta-
glia di c alfabetizzazione * del 
popolo cubano: uno fu U c Don 
Chisciolte * e Valtro < Week end 
en Guatemala > di Miguel An
gel Asturias. 

«E' I'edizione piu povera, 
da un punto di vista tipografi-
co, che questo mio romanzo 
abbia mai avuto — ricorda 
Miguel Angel — ma £ anche 
quella che ricordo con maggior 
affetto, quasi con orgoglio, per 
tutto cid che ha significato, sia 
nella battaglia per la liberazia 
ne dei popoli latino americam 
che nella piu prestigiosa vitlo-
ria del regime rivoluzionario 
cubano: quella suU'analfabe-
tismo*. 

Asturias, scrittore guatemal
teco in esilio, ha appreso qui 
a Genova, durante una breve 
sosta in attesa di recarsi a Pa 
rigi per la stampa, da Golh 
mard. di un suo poema « Clara 
vigilia primateral. (Tessere. 
statn msianitn del premio Lenin 

< Bo saputo del premio dai 
giornali — ci ha detto lo scrit
tore — ed ho subito inviato un 
telegramma a Mosca ringra-
ziando per fl grande onore che 
mi si £ voluto fare. E" un 
premio importante, non solo 
per cid che significa ma an
che, e forse soprattutto, per 
Q nome che porta: quello di 
uno degli uomini piu geniali 
della nostra epoca ». 

Perch£ il premio? €Non ho 
avuto alcuna comunicazione uf
ficiale, spiega Asturias, e dav-
vero non saprei dire: penso 
che lo debba mettere in rela
zione con la mia collaborazione 
al Comitato mondiale per la 
pace. La pace £ uno dei fUi 
conduttori di tutta la mia ope
ra, accanto alia rivendicazio-

Miguel Angel Asturias 

ne della liberta per fl mio po
polo e per gli indios >. 

Quegli indios guatemaltechx, 
i discendenti dei civilissimi 
Maya cantati da Asturias in 
romanzi, novelle e opere tea-
trali che non hanno pace nep-
pure dopo la morte. Come rac-
conta una antica leggenda, che 
risale al periodo della con-
quista spagnola, gli indios muo-
iono e vengono sepolti con git 
occhi aperti: It potranno ri-
chiudere, in pace, solo quando 
sorgera fl giorno deUa giusti-
zia, E \ questo, uno dei temi 
di <Los ojos de los enterra-
dos*. un romanzo scritto da 

Asturias poco dopo U piu noto 
€ Week end en Guatemala » nel 
quale si rifd all'invasione del 
suo paese da parte delle bande 
armate della CIA americana. 
Miguel Angel fu costretto alio 
esilio sin dai 1954, dopo essere 
stato incarcerato dai militari 
che rovesciarono il legittimo 
governo Arbenz, e da dodici an 
ni vice lontano dai suo paese, 
soprattutto in Europa, aspettan-
do di poter ritornare in palria. 

€ E' dura la vita dell'esiliato. 
forse piu dura del carcere stes
so ed £ per questa gran pena 
che porto, e per il ricordo che 
ho di quanta mi sia stata cara 

la solidarietd degli uomini dt 
cultura, anche sovietici, nei 
momenti della disperazione, che 
sento la necessitd di fare appel-
lo agli scrittori dell'URSS affin-
che chiedano la revisione dei 
recenti processi di Mosca a ca-
nco degli intellettuali. Credo — 
ha affermato Asturias — di 
avanzare questa mia richiesta 
a nome di tutti gli scrittori del
l'America Latina e sento il do-
vere di farla proprio nel mo
menta in cui ho avuto I'onore 
d'essere insignito del massimo 
riconoscimenlo letterario so-
vietico >. 

Miguel Angel Asturias vive 
in Europa, si £ ormai inseri-
to nel filone culturale euro-
peo (tiene lezioni e conferem-
ze sulla letteratura latino-
americana in molte universita, 
anche del nostro paese), ma £ 
rimasto profondamente legato 
ai Caraibi, ad un passato che 
ha radici precolombiane e ad 
un futuro che pud essere solo 
rivoluzionario. 

€ Purtroppo £ difficile tenerti 
al corrente dall'Europa, sulle 
v'tcende del mio paese e in ge-
nere sugli avvenimenti della 
America Latina: nessun gior-
nale segue con attenzione t 
fatti di questa parte del mon
do. ci si limita solo alia cro
naca, quando c'£. La gente 
oggi sa cosa sia Santo Domin
go, ma situazioni come questa 
ne esistono anche altrove. do
ve si combatte per la libertd. 
la riforma agrana, la conqui-
sta dei diritti citili per gli 
" indios " > 

Nato nel secolo scorso. Astu
rias £ teso verso Vavvenire con 
la fiducia e la certezza di un 
adolescente. tSaranno i gio-
vani. le migliaia di giovant che 
oggi sludiano alia universita 
di Mosca, Praga, Varsavia, 
Berlino, a far compiere una 
svolta decisiva agli awenmen 
ti dell'America Latina fornen-
do ai milioni dt contadim. di 
sopraffatti, dt perseguitati dei 
quadri tecnici e polilict capact 
di far affiorare una cosctenza 
rivoluzionario e dt sprigionare 
dai nostro popolo tutte le enor-
mi energie creatnei oggi com 
presse da secoli di dominazio 
ne straniera e di classe >. 
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