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Letteratura 

«Nessuno strive al colonnello» 

Credibile e 
incredibile 

nella f avola 
di Marquez 

1* Unit a I »•«•'* • 1M9 

Quafc sono le frootiere fra 
credibile e incredibile? Pren-
diamo un solo esempio. An-
eora tre secoli fa appariva 
credibile the il sole giras-
se intoroo alia terra. Oggi i 
termini sono rovesciati. 

Ed e anche vero che 
l'ostihti preconcetta delle 
autorita cattolicbe, i proce* 
ai e le torture morali e ma
terial si opponevano alia 
eonoaceon della realta co-
amica (e noo solo a quella). 
Oggi la chiesa < si aggior-
na», rivede i propri errori 
nei concili. E il video tele-
visivo porta a domicilio la 
immagine simultanea delle 
imprese spaziali. Per cui le 
frootiere fra credibile e in
credibile si alterano, ai con-
fondono, si prestano oltre 
tutto a nuovi raiti e tarta
ric Come quella, fra le »I-
tre, che tutto possa esaere 
risoUo dalla scieoza e d*Ue 
grandi imprese awenturose 
che la tecnica propone, per 
»no il problema della pace, 
come ha voluto affermare la 
propaganda di Nixon net suo 
ultimo viaggio euro-asiatico. 

Queste considerazioni che 
vengono spontanee sul filo 
dell'attuaJita, sooo una buo-
na premessa al discorso sti-
molato da Gabriel Garcia 
Marquez, lo scrittore eolom 
biano che un anno fa venne 
rivetato al pubblico italiano 
nella traduziofie del suo ro-
manzo maggiore Cent'anni 
di toMudine. Dello stesso 
narratore viene ora presen-
tato un altro libro, Nessuno 
$crive al colonnello (ed. 
FeHrinelU, pp. 213, L. 2000). 
E' una raccolta che com-
preode, oKre al breve ro-
manzo prescelto per dare il 
titolo al volume, una serie 
di raeconU fra cui emerge 
queJlo su «I funeral! della 
Mama Grande*. Cronologi-
camente la composizione di 
quean* raccontj precede il 
grande romanzo. Risalgono 
al 1961-62. e furono proprio 
eaai a far conoscere Mar
quez nei paesi latino-ameri-
cani. 

II colonnello che aspetta 
lettere e, addirittura, un 
personaggio dei Cent'anni. 
Giovanissimo egli consegna 
il tesoro delle annate rivo-
luzionarie nella famosa sce-
na della resa firmata da 
Aureliano Buendla. Qui e 
ormai vecchio, «marcisce 
vivo » in una miseria che gli 
ai appiccica peggio della ma-
lattia, mentre da decenni 
aspetta la pensione che il 
governo ha promesso ai ve
teran!. La lettera non arri-
va, non arrivera. E' una < si-
tuazione» di tutti i paesi. 
Ma in quecto caso essa tor-
na in un intreccio di dolori 
che acottano, come il ricordo 
della morte del figllo ucci-
so, di speranze deluse, di 
decoro mal riposto, di ri-
chiami alia realta nella voce 
della moglie, mentre pare 
che trionfi il sogno ad occhi 
aperti del potersi rtvalere 
di tutto col gallo da combat-
timento erediUto dal figlio. 
E come se anche il vecchio, 
nonoetante le dure lezioni, 
fosse ricondotto a una for
ma di follia collettiva. 

Spesso queati personagfii 
ai illuminano e si • purifi-
cano » con una parol a ardita 
o con un gesto che li ven-
dica della loro fatale me-
dioorita. Ed e U easo di pa
dre Isabel che ha smarrito 
la ragione nella vecchiaia e 
nelle speculazioni metafisi-
ehe, e d'improvviso la ri-
trova neU'atto fraterno verso 
il passante sconosciuto che 
lo ha aiutato a vincere la 
sua partita. Soprattutto nei 
racconto sul la fine della 
• Mama Grande > abbiamo 
un punto d'arrivo notevole: 
su una trama quasi elemen-
tare dl dati saggistici che 
rispondono alia tematica del
lo sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo e delle connivenze 
ideologiche che lo appoggia-
no, il narratore fissa in una 
maachera cadaverica 1'imma-
gine deU'oppressione. 

E* atato osservato che 
Marquez si serve di motivi 
o, anche, di material! abba-
stanza cotnuni: episodi am-
bientatl alia periferia della 
storia, in un paeat che, se 
e di fantasia, ha contorni 
rioonoacibili. Non ai tratta, 
tuttevia, di un tipo inedito 
di reftonahatno. Quasi seni
or* l panonagfl anparten-
gono al cats popolari o a una 
piocoU borgbetia ugualmen-
te aradicata che continue ad 
avere vizi e virtu del popolo, 
alcuni latl caratteristid dei 
dedaesatf, fra la eapaeita di 
sacrificio a la rinuncia per 
stanches*! alia lotta a alia 
storia. Bppurc lo schema del 
naztonel - popolare non si 
adatta alia definition* di 
queati racconti che trovano 
Mmunqua redid o riferi-
meatl in una societa locale 

o nei ricordi del narratore. 
Non si pud dire, d'aitra 

parte, che I'alterazione fan-
tastica cui Marquez sottopo-
ne la propria materia hasti 
a trasfigurarla attraverso 
quel procedimento che si 
configura in una forma di 
surrealismo grottesco intriso 
di sfumata ironia ma carico 
di impegnata parteeipaxtoae, 
fra la pieta e la crudeHa. 
E' certo, per questa sua qua
nta, il narratore piu straor-
dinario che si conosca oggi, 
eapace di traaeinare il let-
tore nei suo giuoco, da una 
sorpresa all'altra, senia piu 
moilario. 

Tutto, dunque, e subordi-
nato a que«to giuoco, anche 
gli stessi mezzi allegorici e 
gli ingredient! che lo scrit-
tore adopera (il pittoreeco, 
U primitivo, Tesotico, il ma-
cabro, il drammatico, una 
certa scanzonata preferenza 
per i caratteri forti, per i 
personaggi e le situazioni 
« sublimi • ) . Eppure cid che 
prevale, sotto Tallegoria, e 
il senso storico. L'allegoria 
e gli altri mezzi simbolici 
sono funzionali alia materia 
disgregata che il narratore 
osserva o rivive nei raccon
ti. La societa umana vi si 
vede ancora nello specchio 
deform ante della propria fa-
vola, residuo di un mondo 
dominate dalle leggi dell'op-
pressione coloniale arrivato 
al suo momento di sfacelo. 
Ma non & una prigione, non 
e una fatalita quesio prolun-
gato favoleggiare, questo in
treccio di credibile e di in
credibile. E' solo una dimen-
aione di cui bisogna preci-
sare i contorni per poterne 
uscire con una vittoria. Pas-
sare dalla preistoria alia sto-
ria rimane il problema che 
l'uomo puo ri solvere dive-
nendo easo stesso soggetto 
della propria storia. La pace 
non arriva dal regno del 
cieli; tanto meno da Nixon. 

Arti figurative 
II 7 settembre sara inaugrurato a Cuneo il grande monumento 
realizzato dallo scultore Umberto Mastroianni 

La Resistenza in bronzo 
un' esplosione di forze 

L'opera, che occupa trecento metri di perimetro ed e cottituita da tre 
grossi nuclei a ttella petanti duecento tonnellate, si affaccia sull'anfi-
teatro dei monti che videro gli epitodi luminosi della guerra partigiana 

Michela Rago 

CUNEO, aoosto 
Si tratta solo di rimuovere 

le impalcature metalliche ch« 
son servlte a lasare e coUoca-
re le duecento tonnellate del-
l'opera, di risistemare le due 
quinto verdl e U parco attor-
no; il Monumento alia Resi
stenza e pronto. Lo inaugure-
ra tra un mase, domenica 7 
settembre, il presidents della 
Repubblica, accanto al gonla-
lonl delle citta medaglia della 
Resistenza. alia deputazione 
delle citta martin, ai partlgia-

ni. ai redact dei luoghi dl ster-
minio: proprio il giomo prima 
dl quelle settembre, che * sta 
to il concreto lnlzlo della resi
stenza armata, della « guerra 
per bande », dell'ultimo, total* 
episodio di una lunga vicen-
da nata l'lndoman) stesso della 
dittatura fascists. 

Oltre trecento metri di pa-
runetro occupa l'opera, collooa-
ta sul viftJe degli Angeli e at-
facciata sull'anfiteatro dei 
montl che videro gli eplsodl 
piu luminosi delta resistenza, 

nata tra queste case e mossa-
sl di qui per tutta la valle 
paOana e poi via via to tutta 
I'ltalia, anello di una catena 
continua attraverso l'Europa. 
Sono tre grossi nuclei di bron
zo che s'espandono in tutte te 
direzioni, come tre gross* Stel
la dalle linee spezzate, ener-

gicamente proteee verso Tester-
no da una accentuazione dina-
mica simile ad un'esplosione 
di forze. II senso del monu
mento, in quel grumo di ener-
gla che s'espande nei paesag-

Convegni 

Perche e stato contestato il XXYI congresso di Roma 

Psicoanalisi per tutti 
Roma nella storia delta psi

coanalisi na avuto sempre un 
signlflcato particolare. Fraud, 
dopo vari tentatlvl non rlu-
sciti, vi giunse nei 1901 e lo 
tncontro col mondo classico 
e I'antlca civllta romana rap-
preaento 11 superamento di 
oatacoli emotivl ed inibizJoni 
che impedivano la continuazio-
ne della propria autoanallsi. 
A Roma ritom6 piu volte do
po questo primo viaggio e qui 
trov6 1'ispirazione per uno dei 
libri classic! della letteratura 
psicoanalitica, il Mose In 
omaggio a questo vincolo af-
fettivo di Freud a Roma net 
gtorni dal 27 luglio a) 1 ago-
sto si e tenuto In questa cit 
t& per la prima volta un con
gresso internazlonale dl psi 
coanalisi, il XXVI, da quan 
do il 26 aprile 1908 si tenne 
presso I'Hotel Bristol dl Sail 
sburgo una riunione di 42 per
sons tra cui Freud, Abralim, 
Ferenczi, Adler, Rank che pas 
sera alia storia come 11 pri
mo congresso Internazlonale 
di psicoanalisi, A Roma erano 
presentl 1500 psicoanalisti pro-
venientl da quasi tutte le na
tion! tranne I'URSS e la CI 
na, dove ancora ufflclalmen-
te non esiste un mo vi men to 
psicoanalitico (nei mondo so
no piu dl 3000 gli pslcoanall 
sti dl professions, In Italia 
meno di un centinaio) A 60 
annl dal primo congresso In
ternazlonale la teoria e la 
prasai psicoanalitica hanno au-
bito notevoli modificazionl e 
approfondimentl, a tal punto 
che oggi la psicoanalisi e una 
scienza autonomamente costi 
tuita che ai regge au robuste 
basi teoretlche e au una serie 
dl contributi scientlfici a ca-
rattere clinico-terapeutico per 
la cura non solo delle nevro-
sl ma anche delle psicosl «chl 
zofrenlche. 

Su questa llnea U congres
so «lstituzionale » non ha vo
luto discostarsi da una riglda 
ed ortodossa traditione scien-
tlfica che ha caratterutsato fi 
nora quasi tutti 1 congress! 
dl psicoanalisi ed ha organla-
cato i suoi lavori aottoforma 
di oomunlcazion! e di discus-
alone au problem! strettamen-
te tecnid, «chiudendos alle 
ealgenze ed aile aspettatlve del
le nuove generaaioni di pat-
coanallsti. II rlsuluto • stato 
che un gruppo dl giovanl pal-
ooanalistl ha organlnato un 
t cotjtrooongreaso» aperto • 

tutti per discutere quei pro-
blemi che non avevano trova-
to tempo e spazlo net program-
mi del congresso ufficlale. 

Due congress! dunque e non 
uno. 11 primo, quello ufficlale. 
assisteva alia lettura dl comu-
nicazioni scientifiche come 
*LB slmulazione su calcolato-

re di un modello di meccanl-
sral di difesa nevrotici » dl Mo 
ser-Zeppelin-Scneider, oppure 
« Verso un modello psicoana
litico di base » di Sandier-Jot-
te, oppure ancora • II proces-
so intrapsichico e la sua ana 
li=J » di Leo Rangell, le quail 
mettevano in evidenza la ne 
cessita dl una revisione criti 
ca dei concetti che stanno al 
la base della scienza psicoa
nalitica ed anche uno stato dl 
dlsagio culturale dovuto ad 
un mancato o ritardato rinno-
vamento dpU'lmpalcatura teo-
rlca della psicoanalisi che te-
nease conto dei nuovi fermen 
ti scientific! che attraversano 
altri settori della scienza. 

II secondo, quello non uffi
clale, In due salette a pochl 
rmnuti di cammino dalla sede 
del congresso dlscuteva dl pro 
blemi piu scottanti ed attuali 
E precisamente del ruolo del
lo psicoanalista nella societa 

attuale, che cosa 6 e come vie
ne gestita la societa di psi
coanalisi, del rapporto tra psi
coanalisi ed altre sdenze co
me la pslcologia, la sociolo-
gia, rantropologia. dl come ai 
diventa psicoanalisti oggi. Da 
una parte venlva messo sotto 
accusa l'asservlmento del con
gresso ufficlale alia Societa 
di psicoanalisi americana che 
con 4 relazioni au sette ave-
va monopolizzato i contributi 
scienUficl, dall'altra la crisl 
teorica che attraversa la psi 
coanalisi. Tale crisl sarebbe 
dovuta alio stato dl isolamen 
to della psicoanalisi ed a un 
suo scarso od inesistente con 
tat to e conlronto con le altre 
scienze social! ed umane. Co
st come venlva fortemente crt 
tlcato 11 modello organlzzatl-
vo della societa dl pslcoanall 
si, 11 quale e rlmasto ancora 
to agli scheml tracciati da 
Freud ormai superati dalle 
mutate condition] storiche In 
cui oggi si trova ad operare 
11 movimento psicoanalitico e 
che sono caratterlzzat! da rt 
gida strattficatione interna, da 
assenza dl comunicaxione tra 
I vari gruppi di psicoanalisti, 
e da una selezione cclassl 
sta » dei futurl candidatl ana 

Notizie 

Una •tpotlilon* dl arts In
diana mays tl Urr* a Roma 
dal 4 ottofcr* flno alia fin* 
dl dic*itibr«. Un* mottra 6*\ 
oamrt • fls •!•>• tenuis a 
Parlgl, Bonn • Stoccolma. 
L'snnuncie ch« la metlra »l 
tratftrira era • Roma * (la
ta data dall'ambatclatort Ita
liano Pia Jannuiil * dal ml-
nlttra daflll ailarl guatamal-
t*>« OM Arhira Ganialat. 

II plHora m**»lcano Rwfi-
M Tamaja t lo scullar* lla-
llano Olacamo Mania M M 
I vlncllerl del praml Iblca 
Reeaine rlwrvstl quatt'anno 
all* srll flourallva. La ha 
rat* not* la elurla Interna
tionale del cancers* praile-
dula dal pratldanla dall'Ae-

cadomia naclanala dl San 
Luca, prof. Nina Maccarl. I 
prami Ibico, comitUntl nol
le lomma dl un millono dl 
lira clftcuno, taranno cen-
tegnati n*l protslmo dlcam-
bra nol talon* dal Musaa na-
tionala dl Raggio Calabria. 
In concomltama con la ca-
rln>anla dalla pramlailona, 
•arA Inawgurata a Raggio 
Calabria una moitra dollo 
opora dl Tama|o o Mania. 

Son* In tat* finals i pro-
paretlvl par la « X Blennala 
dl Sao Paul* •, la grand* 
rauagna brsslllana d'arta 
conlantparanaa I* cui Inau-
guratlono avr* luoeo al prl-
ml dl Mttombr*. 

listl i quail vengono esclusl da 
ogni processo decislonale con-
cement© la loro formatione 
professionale. 

L'obiettivo del gruppo dissl-
dente dei glovani analisti era 
quello dl « provocare > una dl 
scusslone sullo stato della psi
coanalisi oggi In Italia e nei 
mondo alia luce delle ultlme 
esperienze della contestazlone 
che ha messo in crisi la col-
locazione stessa delle scienze 
social!, ed In questo cl sono 
rtusciti In pteno. rnfatti essi 
hanno posto all'attenzione del 
I'opinione pubblica Interessa-
ta probleml finora marginal 
mente conoscluti; non solo, ma 
hnnno determinato I'esplosio-
ne d| una serie dl oontraddi-
tiont anche aU'intemo del con
gresso ufficlale. 

Ma non e sufflciente « pro
vocare » discussion! che po-
trebbero dare adito ad accu
se dl a astratte formulazioni 
teoricbe» prive dl qualslasi 
contenuto pratico e concreto, 
in quanto la psicoanalisi non 
e solo teoria, ma h anche pras-
si tera|>eutica e, come tale, si 
Incontra con una serie dl eal
genze e di blsognl che rlguar-
dano la oollettlvita intera. Se 
dunque — come e stato piu 
volte detto — il potere della 
psicoanalisi nella societa attua
le e fortissimo occorre stabl-
lire quail nessi potrebbero in-
teroorrere tra psicoanalisi e 
movimento operalo ed a che 
livello ease colloca U proprio 
contributo per la liberazione 
dello atato di blsogno della 
classe lavoratrice, rlo* a dire 
quail sono le po&sibtlite. (se 
esistono) e le modalita tecni-
co-terapeutiche che la psicoa
nalisi possiede oggi per diven-
tare un servizio sanltarlo ac-
cessiblle a tutti. 

Su quest! probleml tl grup
po dissident* ha awiato nei 
tre giornl dl anticongresso una 
discussions che deve essere ap 
profnndita ulterlormente e 
sptnta alia chlarlflcatione teo-
retica del rapport! tra mand 
smo e psicoanalisi. La dialet 
Uca del desiderio che ha mo
tivate tl naacere del gruppo 
oontestmtore dovrebbe garanti 
re che non si tratta dl moda
lita apontanetattche dl organla-
satiooe, ma dl un tero e pro
prio tato dl e desiderio dissi
dent* a che parteodo da aitutv 
tion! real! apport] solution! 
concrete a probleml concreti. 

Oiutappa Da luca 

gio e k? raccoglle archltetto-
mcamente sullo apmlto cuoeoee. 
e evident*: la celebrazione di 
una forza inarrestaJbile, mato-
rato soUdamente, eapaoaa do 
vuoque per affermara mo
mento per momento tan Mao* 
gno di vita nuovm. divojFSa, 
che non puo che gftmgere 
dalla volonta dl fare • di afi
re di tutti. simboueameote vi-
sU nei nudeo dl tan* eitta. 
Perche' lo sforzo di ebJ que
sto monumento ha vontto 
(ed * un antico desiderio, na
to subito l'indomani deH» li
berazione e solo ora appafa-
to) * atato quello di dan 
un'immagtae della totalitA di 
energie • di lmpegno che la 
resistenea * stata, sensa esal-
tare un parUeoiare episodio o 
una stegola sons d'operazlonl, 
• oereando ptottosto il senso 
tntimo concreto di quel vasto 
movimento. Noo e. qtilndl. un 
monumento locale, a celebrtv 
done di fatti dreoscrittl. an
che se del peso dl quelli vis-
sutl da Cuneo e dal cuneeae: e 
Umberto Mastrohuml, ene 
coo paasmoe e tntrtltgen— 
qaeireaiajenaa ha tenuto pr*> 
aente nell'elaborare il progetto 
he ben rlsolto ti suo eonataV 
to. Nei gioco del vtale. tra at 
qulnte erbose e lo sooeeeodl-
mento del parco che sara et-
stemato con aluole e ptante, 
ci6 che piii colpisce e lo scat 
to dl questo grande organlsmo. 
e insieme la sua scheletratu-
ra architettonica, come a di
re che questo groviglio dl e-
nergie che scattano In ogni di-
rezione risulta poi soUda
mente e nitidamente ordina-
to, secondo un'onranizzazione 
tdeale che gli e data da un 
senso di azione ben dipanata 
nell'ampio panorama, di cui 
rostituisce un fulcro un punto 
di pnrtenza che tutto racco 
glie e a cui da significato 

Del resto, per Mastroianni 
tl senso dell'agire, del muover-
si nello spazio per ordinarlo 
secondo uno spunto di parten-
za carico di umore e di for
za, e un tenia caro e su cui 
dl continuo e tomato nella 
sua opera ormai trentennale. 
II fatto di aver potuto appog-
giare questo suo senso, della 
vitalita che cere* lo spazlo 
piu adatto ad esprimersi. ad 
un ambiente che e stortca-
mente saturo dl volonta dl 
azione e dl un gusto morale 
che non conosce distrazioni, 
gli ha giovato. consentendogli 
una commossa ampiezza dl 
discorso e una fermezza nei 
risolvere 11 richlamo di quella 
vita eroica ma trascorsa nei-
I'oggl che si svolge di conti
nuo lungo la plattafnrma del 
monumento, tra lo spazlo at 
torno e la dimensions citta-
dina. 

Se un punto e da sottoll-
neare nei monumento e pro
prio questo: lnvece di ricorre-
re a simboli o a immagini 
Immediate e deperlbill. Ma
stroianni fa si che l'occhio dl 
chl guards, tmbrigliato nei ser-
rato scattare delle linee, debba 
constatare 1'intima continuita 
che fl monumento crea tra 
citta e dintomt. tra oggi e U 
ricordo, come tra due orizaoo-
« che e stato lo spirtto dl do 
che s'e compiuto con la Resi
stenza a considerare unlco e 
lndlvisibile, nei tempo e nel
lo spazlo. 

A questo splrito, che va ol
tre 1 singoli eplsodl. Mastro
ianni ha pensato: e non ne 
ha fatto un simbolo o una 
immagine. ma un insieme dl 
forze, un grumo che alimen
ts energie. G va detto che an
che chl e piti dubbioso dells 
uttllta celebrativa del monu
mento in s*. in un'epoca In cui 
Tart* na cosl pochl suggeri-
menrl coralt e soriali da ac-
coglierp e render vlsiblli sen
se cadere in rettorica o in 
inutile didascalia. anche co
stal in un caso come questo 
ha modo e materia per ricre-
dersi. 

Tutto do potera sembrare 
solo un'aspirazione poetics. 
una soluzione scultorea che 
ben risolve il senso della ce
lebrazione cui e indirlzzata 
La cronaca di quest) mesi dl 
lavoro h stata per 1 ctineesl la 
riprovB che quel discorso pog-
ala su un'emozlone ben viva 
e concrete Bastl. tra gli altri, 
un eaemplo: buona parte dei 
fond! per Terezlone del com 
plesso vengono. spontaneamen 
te. da prl vat I. da entl o comunl 
da Cuneo lontanl, e che qui non 
ci si sarebbe aspettato pron
to a sottoscrivere idealmente 
e co' farrl 1 motivi di que
sto gesto eelehratlvo n ohe in 
duce ad una rifle,«sione an 
che chl di arte e dl pro
blem] dl destinazfone delle o-
pere dt sculhira e plttars si 
Interessa: questo mezro di 
medita7ione e di mmnoria che 
e 11 monumento come presen 
ra continua nei nnstro spazlo 
di vita ountidiana ha ancora 
un suo sen^o preclso, e lo ha 
proprio nella ml«ur* in cui 
o\b ch^ rammpnta e rends 
presente e canace di eolnvol. 
gercl attivamente. Non * me 
rlto piccolo e in un momen 
to come questo in 1 specie 
un momento che rt pare 
troppo lontano nei tempo ds 
eerte nostre inrtispen^ablH re
did per eonsentim di trarre 
da esse raeloni odierne di 
giudizto e dl comport amento 
B anche in rib 11 mnmimm 
to voluto a Cuneo ed esegul-
to da Mastroianni. assolve ad 
un suo preciso complto: oi si 
lascl dire: necessario. 

Paolo Fotiati 

Parigi 

Kusnetsov 

difende i 
falsificatori 

di un suo libro 
Pal Btxtf rarritpwislfeiii 

PARIGI, 7. 
H « caso Kuznetzov > avra. 

con tutta probabihta. uno 
strascko parigino. In una 
«lettera aperta » inviata al 
mintstro delU giustizia Ple
ven, lo scrittore sovietko re-
centemente riparato a Londra 
dkbiara che nei 1901 f u « co-
stretto > dall'Unione degli 
scrittori a iotentare un pro
cesso cootro una casa editri-
oe lionese che aveva pubbh-
cato una versione inesatta e 
diffamatoria del suo primo ro
manzo <La ieggenda conti
nua > uscito in Francia col 
titolo <La Stella nella neb-
bia>. 

Dopo cinque anni. il 10 gen-
naio 1965. il tribunale civile 
di Lione aveva dato ragione 
a Kuznetzov e aveva condan-
nato l'editore Vitie e il tra-
duttore, padre Paul Cbaleil. 
a mille franch! di aiiewenda 
(130 mila lire) per traduzione 
abusive. In cfTetti i diritti di 
traduzione deU'opera erano 
staU precedeotetnente aeaui-
stati daQ'edttore franceae Jul-
liardt che. insieme alio scrit
tore soivetico, aveva intenta-
to il processo contro la oaaa 
editrice lionese. 

Dal processo era anche ri-
sultato con chiarezza che il 
padre Chaleil aveva efletti-
vamente deformato in phi 
punti U testo originale tradu-
ceodo, ad eserapio, la parola 
«emigrati> con <deportaU» 
e sunteggiando liberamente i 
due ultimt capitoli del libro 
che narrava la vita, le diffi-
colta, le delusioni e i success! 
dei giovani recatisi volonta-
riamente a lavorare in Si
beria. 

Ora Kuznetzov scrive a Ple
ven che padre Chaleil. con la 
sua traduzione, era stato il 
solo € a rendere in modo ade-
rente il suo pensiero >. E ag-
giunge: * vivendo, come allo-
ra vivevo. in un paese mo-
struoso quale l'Unione Sovie-
tica. intentai a torto quel pro
cesso sotto la pressione delle 
autorita*. Kuznetzov propone 
quindi al ministro della giu-
stizia francese di fare il ne
cessario affinche venga ria-
perta l'istruttoria. Egli desi-
dera che i due condannati 
siano riconosciuti innocenti e 
si mette a disposizione della 
giustizia per le misure che 
essa vorra prendere nei suoi 
confront! 

La lettera di Kuznetzov. co
me riferisce questa sera Le 
Monde ha sorpreso in parti
colare l'avv. Ambre che, con 
il celebre Maurice Carcon, 
oggi deceduto, fu uno dei di-
fensori dello scrittore sovieti-
co. Ambre ricorda che lo stes
so Kuznetzov venne a quella 
epoca a Parigi e in piena li-
berta discusse coi suoi avvo-
cati la linea di condotta da 
seguire durante il processo. 

«In ogni caso — afferma 
Ambre — non ponemmo mai 
il dibattimento processuate 
sul terreno politico e lo limi-
tammo soltanto ai suoi due 
aspetti giuridici: pubblicazio-
ne non autorizzata e traduzio
ne recante danno morale al-
l'autore». Comunque vadano 
le cose, la sorprendente ri-
chiesta di Kuznetzov non man-
chera di mettere in serio im-
barazzo Va giustizia francese 
perche il dibattimento aveva 
effettivamente messo in luce 
«gli abominevoli tradimenti 
del traduttore» (sono parole 
deU'avv. Garcon). D'altro can
to. come abbiamo detto all'ini-
zio. i due imputati erano sta-
ti condannati soltanto per pub-
blicazione abusiva. avendo il 
tribunale lasciato cadere il 
delitto di < traduzione lesi-
va ». cosi che Kuznetzov do-
vra allora vedersela col suo 
editore Julliard che in quella 
occasione aveva difeso i pro
pri interessi, ampiamente ri-
conosciutigli dal tribunale di 
Lione. 

Augutto Pancaldi 

Archiviato 
il «caso» 

Spock 
WASHINGTON. 7. 

Sotto la pressione dell'opinio-
ne pubblica americana e mon-
dialc, il ministero della Giu
stizia statunitense ha deciso og
gi di rinunciare a procedere 
contro Benjamin Spock. 

Gli amici di Spock che si era-
no nvolti in appello alle varie 
istanze, erano riusciti a rin-
viare la sentenza. 

Oftgi la vergognosa perseeu-
zione di Spock e del suo com-
pagno di lotta il laureando del-
i'vmiversita di Harvard M. Fer
rer, e cessata. Tuttavia la per-
secuzione legale minaccia an
cora altri due esponenti del mo
vimento per la pace, il sacer-
doto Koffean * lo scrittore 
Goodman. 
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Rinascita 
da oggi nelle edieole 

U cfiti • U NATO (editoriale di Carlo Gal-
lozzi) 

Un ptatoso valo sol cantro-tinittra (di Aniello 
Coppola) 

Paolo VI in Uganda: «Spertacolo a poto 
piu... • (di libero Pierantozzi) 

Tastimonianza a analisi su altra lotto « nuo-
va >: Foggia (di Pietro Carmelo). Casarta (di 
Umberto Barra) a Modana (di Renato Ogni-
bene) 

U riaposta da dare all'ostata dot baroni dalla 
cartadra (di Luigi Berlinguer) 

LA RIVOtUZrONE AVANZA NELLE COLONIC 
PORTOGHESI (il nostro inviato Luigi Pesta-
lozza a colloqoio con i cap! delta Resistenza) 

\Jn libro di Ota Sik: « Piano a mercato nei so* 
dalismo* (di Antonio Pesenti) 

la forza-lavoro a la malattia (di Laora Conti) 

Oopo la morte di Gombrowicz (di Jerzy Po> 
mianowski) 

Duo moscha blanche nei vooto dal teatro esti-
vo (di Brono Schacherl) 

Avanguardle a retroguardie musicali 

II risveglio della censura a Taormina (di Mino 
Argent ieri) 

Otto Dix, un protagonista della pittura rivolu-
zionaria (di Antonio Del Guercio) 

SETTIMANALE DELLE DONNE ITALIANE 

Sapete educare i vostri figli? 
Lo scoprirete leggendo NOI DONNE: questa set-

timana un inserto speciale dedicato a « sua 
maesta il bambino» redatto da una nota 
psicologa. 

Sapete quanto rende I'affare luna? 
Lo scoprirete leggendo NOI DONNE: questa set-

timana un informatissimo servizio sui guada-
gni delle societa americane interessate all'im-
presa spaziale. 

Sapete chi e il vescovo di Monaco? 
Lo scoprirete leggendo NOI DONNE: questa set-

timana la storia dettagliata di Mathias Defreg-
ger, ora ecclesiastico di alto rango, venticirv 
que anni fa criminate nazista. 
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I probUmi daH'intamariofMtlismo oggi 
M l rapporto di Luigi Longo at Comitato 
cantrala dal *CI • neU'intarvanto di En
rico Barlinguar alia riuniona di Moaca 
dai partiti comunisti. In appandica i 
documanti concluaivi dalla confaranaa. 


