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L'INTERVISTA. Wole Soyinka racconta il suo impegno di intellettuale contro la dittatura nigeriana 
• MII.ANO. Nella sua valigid ha 
una spina universale per artaccatsi 
con computer e stampante allc 
pnse degti alberghi in tutto il mon-
do. Ha viaggiato ovunque. Wole 
SoyUika. Canada, InghiHerra, Stati 
tlniti. Qlanda, e po i Caralbl, Africa, 
Nord Europa • l ln gtomo sono 
uscilit per una passeggiata e mi so
no trowitoall'eslont...- La racconla 
cosl la sua luga lo scridcre. poeta e 
drammahirgo nigeriano, scappato 
da un paese dow un ditialore san-
guinano. Sani Abacha, ha manda-
k i a mode meno di un mese fa II 
suo umico. il suo compagno di tol-
te, Ken Saro-Wiwa, lo scnoore ton-
datore del inoviroenlo ecologista 
che si balte dal 1989 conlro U w-
Sno/Sic«. lemull i i iai iorialidelpe-
lrotio che tnquinano la zona del 
delta del Niger do*e vivc il popolo 
degli Ogoni Soyinka sa chc so (ton 
losse luogilo ora sarebbe mono. 
Come Ken Saro-Wiwa e gli olio 
ocologtati giustiziuli insiemc a lui. 
Per queslo gira il mondo. liene 
conlcrcnze, inconfra capi di slato. 
Woic Soyinka ha vinto II promk) 
Nobel per la lelteratura ncl 1986. 
Ma i l suo impegno per la Nigeria, 
oggl, sembra quelle di un Nobel 
pel la pace.. 

WW* S ^ M u , pwcM h Mrka, 
datTMgaila allt MCerto, « M -
M M M • aetata accw • pma-

gtamellttl, aamoU rJ w W w T 
II potcre ha paura della verita. 
Scrilton, cincasti, musicisli, gkw-
naltsli opuongono sempre una 
conlrorivoluzkine all'ortodossia. 
Peiiso in Kenia a Ngui-Wa-Tiongo 
0 alia scrillrice Mkere Mugo. spin-
tl all'csilk) perche utillzzavano la 
low cieaiivila per svelare wr i ts 
poco piacevoli per il govemo. F. 
m o peril chc la forma della vio-
lenza pui lone si r> realizzata nelle 
suclMAIondainentalisle.doverin" 
tegfalismo stu cercando di afler-
marsiconl'aulorita... 

Perch* qmrtoTO m i daaa to-
data to cat H tonaHaaw ha p a 
poeaMettAarttaapanl? 

II mndamenlallsmu c la mailllu-
stazkmc pcggKire e pid diffusa del 
iiasim lem|Hi Una minaceia nre-
sentc ovunque. Dall'lndla, Ira i 
musultnatii e i buddlsli. a l l 'c i 
Untntie sovietica. II problem* na
nce quandn inizia la senttura che 
mimuhllliiirt In pnrola e la si che 
qtiak'uno cominci a interprelaria 
e la scagli conlro un ultra che la 
pensa In modo dlveiso. Insomma, 
mi (kuuando, paiadossalmonle e 
a> liisst' la i ultura del tibro quella 
chp uwide? E uno del temi che 
svltuppen) netla coiitoBinaa a Ml-
tano. a cui ho d i t o il titolu 'Osses-
sioni cullurali e scriltute piolane>, 
assieme n qiH'llo della comunica-
JHIItC . 

A 4|IMtn pronVnO' t HMMMtlV' 
to M modo h M l I iMdto M d -
d m M l el kihnmiw w i o * • * • 
tdoMdt lpMtlahkMl? 

1 media orcidenlali si inlcressano 
slip sinjMiiml eslero alricane 
ti iuimto i lerKiinoni ragglungono 
levidenia di un'epidemia. Insom
ma, qiiHiKto si senlono mliiaccia-
l i . U stampu m-eidcntale sa luuo 
del vims Ebola. F. duuque ora sa 
anche dove sono Zambia e Ugan
da. Ma nun i"£ nessun senso di 
conlinuita. Si sono dimcnlicati 
che k) iiain.' qualche lempo la era 
al centiu deiralleraione mondia-
le i«:r il regime (Il Mohulo. Oggl si 
(uttia del Riianda c del Burundi 
|ior i inavsat n seinprc- piu sixMla-
colarl Mu ( i M f dimenticali di 
quelli dol passato 

Con ITntomwUco, f**tg a W o r 
not nopnlliM*. at Ha and«Mk> 
vano ana lorma « coiMHlcaila-
tw motto dMraa. Coma vaaa to 
nttyppcdl qaMlaMaint? 

Bcnissimo. (Juando il piugresso 

SAVONAROLA 

II vescovo 
lo vorrebbe 
santo 
m HlfliNZK-SarcHie molt" bello 
se ni'l mit», SIX) aiini dopo il rogo 
di GlrolaiimSavoiidrola. ci polesse 
mtsere quakl ie passo per awiaie il 
nconoscimenlo dclla sua santitfl c 
del mm nuiitino*'In tin det lor arci-
w * . " v o di Kircnw tardiiiale Silua-
iKi llovaiH'lli iill'einitlente loscaiia 
Kfldlo Monlo Si^na. -Kicordo con 
eriHHKiiH1 - li.i (k^lto il vardiiiale -
quelki(heeglidissea intodeidue 
cumihignt di supple") che volcva 

Iiitrlare alia folia |>er protestarc kt 
mi iniKK'eiiai voi nun dovetc lar-

ln. L»,nhe ne|iputi' Ctisto volk> 
pulili lk un' m cmx I'mnocenza 
sua Ki'iml dolilManKi lare nui per 
the ogiti aaH.ne (It (>1SK> e inse-
gnaint'iilo | « i no i - llcardinalelia 
rkurdaHi i tie (tririla di lui -haimo 
avulo iMirok'e si'iilinicnu di amnii-
nttHini-etlislimti. traRiialtn.il fHr-
dinak , Agoslino tkiitia, domenka-
tui, arclVf«'ovodlHn>n7tdnl ISB9 
al IHBBel lvra ' i ivo l ' io lMCoror ia 

Hi'iutn i i in l t i ie San Mllp|Hi Ned e 
SanWCnierinalXTlKkvi 

EhatoM In SuaaMca: a m luaiafb pat MMton a wtam Oeis Farr̂ lUAp 

II sangue e la scrittura 
lecnokigico democralizeora I'in-
formazione capiremo quanla fa
me abbia la gente di vere nolizie. 

LM parla con l i Mtdaaa aal po-
Hjtea, P i t t a t a t ti m o t f una 
i l f h W W n Mfilton flcclMn-
UN a • M * M * H T * " 0 M * " J o -
Yĵ Ŷ a IpWaiP H U H aalVlnV'*af *BJI 
•aapamjatt torta can to n i t * 
aai anaito paaoor 

In circc-stanze ideali gli scrittori 
dovrebbero awre tultt to slesso 
forte rapporto con il proprio pae-
se. La nostra protessionc e senve-
re svelare e rappresenlare il mon
do e la sociela a cui appartenia-
mo. Condividere te agonte e k 
gioie del proprio paese ma anche 
scuolcre la societa con delle visio-
nl che si potrebbero realizzare a 
breve o a lungo temnine. In Nigeria 
e'e limpossibilira flsicadipralica-
re il proprio mesticre r atlora biso-
gna usarc slrumenli eidra-leKeran. 
andare all'eaero, denunciaie i 
massacri. 

I M N I Mri In NlgaitoaonottoMi, 
to M M aaara iwn vanfono nwaia 
toaaaM,~ 

NOJI solo. E slata impedita anche 
la pubblicazione d i un saggio sul-
la mla opera. Sono slate seque
strate le bozzf nella casa edinice 
c mandate al macero 

Nal foato aai mondo pafo a aanv-
ptepBraietoiaMato.Qaandoa 
•tato acoha Ma* Sara-Wvm. tol 
al tomava a Laata, la taghHtona, 
dam andava In acana - la btatM-
«a*madlfcaabo^lMe«atodl 
aja^to ayatbMalo aaranaa aanv1 

to par pagara (H awracaU par to 

dHoaa dl 8an>Wn»a a d*0 l alM 
•colaahli SI aoran «aNo ataiM 
nwda da aaute, tAraada nagH * 
bargN o oaptta I * caw al ernkl? 

SI. E stalo piu difficile rkominciare 
a scrivere dopo aver vinto il Nobel, 
quando tutti mi cercavano non 
per sapere di che libri ero autore 
ma ner sapere che faccia avessi. 
lo mi senlo to slesso. semplice-
mcnle pifl impegnalo per denun-
ciare la siluazlone in cui si trova la 
Nigeria. Queslo e il regime piti 
sanguinario pid repressivo chc i) 
mio paese abbia mai avulo. Le 
sue alllvita slanno decidemto la 
moflediunanazione. 

U l paria dl Impafno poaitoa. In 
M a I O N M HmtSn^l 

1 miei viaBji seivono anche per 
mobililare i grunpi democrat ici ni-
geriani Cerco di sfrullare oflni oc-
casione. dalle conferenze alle uni-
vctsila agli invili a scrivete sui gior-
nali piu tmportanti per promuove-
te la causa delta Nioena. 

WaCfMndo maftanto al aara 
toHo unlaaa dalto dMarana * » 
I immtH dal (arl paaal. CM ha 
•amitoplldtoponMk? 

In InghiHerra, d e w gli tnteressi pe-
troliteti sono forti ho percepito 
ambiguita anche nella stampa. 
Tra i pia sensibiii t ' f slato Gotba-
ctov. Poi I paesi scandinavi, Svo-
zta, Norvegia Anche il Canada e 
laGermania... 

W h> maportt motto ttrntH con 
Natom MMdato. Partoto rmi 
dalle ntodori tra la attuutona 
daHa Nigeria a quada M SaaV 
Mca? 

10 ammiio Nelson Mandela. Cre
do che rappresenti un'eccezione 
assolula. E di l fci ie per Mandela 
concepire che quello che lui e nu-
scito a realizzare in Sudafrtca, in 
una siluazione mollo piu spacca-
la. non si ricsca a farlo in Nigeria 
11 dtvario ira bianchi e rieri in Su-
dafrica sembra enorme Tispelto a 
quello tra la miiiorEinza eflcrata 
che govema la Nigeria e la mag-
gtoianza della popolazione. In
somma, se pei il complete sman-
tellamento dell apartheid ci vo-
gliono cenl'anni, in proporzione 
per cambiare la situazbne in Ni
geria ci vuole un anno. II proble
ms e che e'e piu umanita in un 
frammentodellunghiadelmigno-
lo di De Cletk di quanto ci sia nel-
l intero corpo del generate Sani 
Abacha. 

Quale pee eteam • modo per re-
vaadanlragbneT 

Ci sono stati sctopeti che sono du-
ratt mesi. Ma lecontestazionisono 
state sempre represse nel sangue. 
Credo che oimai ci sia bisogno di 
una rtvolta popoiare, Solo che sta-
volta sara una rivolta armata. 

N auo hnpagao naNa deaanda 
del raghaa ntgenaao a) govaml 
ocddantaH cha rwuhml naeo-
MHatonatfatolpaaalahteanl? 

Alia riunione di Maastricht alia 
quale ho partecipato I'altra setti-
mana e state dimoslrata solidarie-
la e volonta di cooperazione da 
pane di mold capi di slato africa-
ni Da quello del Mali, delta Zim-
bawe. dell'Etiopia tutti si sono ai-
zati in piedi e hanno parlato indi-
gnatiecommosst. 

SDrtnki 

In panato moM gaaaml aMeanl 

al daauada al popolo Nance • 
too fratoHo nape*.* 

I.'Africa ha avuto esperienze bru-
talissime di tirannide di neti sui 
neri. Penso all'Uganda di Bocassa. 
Sappiamo che in Sudan e'e una 
(enibile violazioite dei diritti uma-
ni. E veto ft state detto: "non si de-
nuncia un capo di stato ai bian
chi". Ma 1'impoitanle e dire la veri
la. 11 proprio senso di responsabi-
lita verso il popolo deve arriuare 
prima di ogni altra cosa. La tiran-
nia di Abacha sta portando alia di-
sintegrazione un paese che ha 
100 milioni di abitanti, il pid ricco 
del continente. Non si tralta di de-
nunciare. I latti sono la denuncia. 
E i latti ci dicono che cosa accade 
quando gli interessi occidenlali 
collaborano con i regimi contro i 
popoli africani. 

Clta caaa dene fan cM ha a o> 
•potblanaMtol ipreprUnHe, 
topfopttopaaaa? 

lirlare la verila piu che pu6. 

D I M I N O I M I 
porllfutaro 
Uncomwglw 
aMIIano 

Comkicli qwitD 
ponwnUloiirasioll 
CentraConemal 
CanplotlMHanoll 
nnveg iwNKJ 
Mabel par»future. 
Schtnia,econonita, 
Mtoap*fHp>ouln» 
•acolo-organliiato 
daMnMMho«la.« 
convagho,ottraa 
WotoSqMts 
IntorvMatoqai 
aecanto e Octado Pai 
(lacvlrtlezloM 
aattdalanionalla 
prima Paelnadl 
HWta2.), 
partacl|>anoRlctiard 
H. Emet, Leo EtaM. 
Murray «aU-Mar«, 
Roger CLQulhemln, 
Oeorga Porter.lemes 
TobkieRenato 
DuMwcM.Ffsltaml 
cheiaranno 
•fAontaU: II rapawto 
Ira naave tacnoioti* * 
ettca,eato)g»Braa 
deldatttjeiwuppo 
econorMco,nw)vl 
menldl 
eommkcailome 
recupetodellB 
narratlvadl 
toatjmuiania. 

Brera, gli Uffizi, la Galleria Borghese e Capodimonte diventano «sovrintendenze» 

Mezza rivoluzione nei musei pubblici 
• F1RENZF. Se per late la rivoluzione nel 
sistema dei musei italiani la strada si rive-
la pid tottuosa e accideiitala di quanto 
prevenlivato, allora si tmbocca una stra
da laterale che puO almeno pwlare a 
qualcosa. Fuor di metalora; su iniziallva 
del ministro per i beni culturali Antonio 
Paolucci, ad aprile il govemo tia varato 
un progcTto di legge cbe rende autonomi 
dalle nspetlive sopriulciidcnze quattro 
grandi complessl museali, vale a due la 
Plnacoleca di Brera a Milano, gli Ultizi a 
Firenzt. la Galleiia Borghese (con le gal-
lerie Spada c Cotstni e Pa lozzo Barberin i) 
a Roma. II museo di Capodimonte piii gli 
apiiaitamenri reah di Palazzo Reak1 c Ca-
stel Saul'Elmo. Dibcno in atlesa dcll'ap-
piuvazioue del disegno dl iegge I quattro 
musei diventano sapriMcmlenze a si' 

£ soprattutio al progelto dellautono-
mia dei grnndi aanplessi museali che 
I'aotiKi'i inlendeva alddare il compilo di 
iramandatr >l suo nonie di miiiislro Tul-
lovlu il egli ha scoperto. pano piano c 
sulla sua |ielle,che lion bostano le mti'ii-
ziotii per eonclintere qualcosa dl sigmli-

D»IL« NOSTRA HtOAZIOKf 

arraiFAam M I M A N ) 

cativo Pcicio, valutando anche I'incer-
tezza dei destint del govemo, tenendoci 
mollo a cssere ricordalo come un mini
stro cbe Ita concluso qualcosa e non ha 
sollantopromessoalvenlo, hapresouna 
deciskine cbe non nchiede trattalive o 
lunghi percorsi in quanto £ un alto ammi-
nistralivo s coslo quasi nulio- ha promos-
so Breia, gli Uffizi, ia Galleria Borghese e 
Ca|xidimonte a sopiinlendenze ai beni 
ailislici. svincolandole dalle risiwttive so-
|)rintendenze. metlendole al loni pari. 
Nim e la tatito annuiKiala aulonomiu. 
piutlosto e una lappa a mcta strada che 
non iHcgmdica li iiereorso ieiso la mela 
finale. E quesla lappa saia raggiunta en-
lio la fine di dicembre. Manca solo il |w-
rere lavorevole del consiglio di Slato "So
rt" fiducioso - osserva il ministro -essciv 
do un operai KUte a coslo nu llo» 

Ccrto, il sogno di Paolucci 0 piti ambi-
zioso "SI, riconiiHu cite si tratta di un 
IKowedimetilo a meta nspeilo allauto-
nomia in atlesa della tegge - ammetle -

Tuttavia e ow:essario cone ludere qualco
sa D'altroncte rientra nelte iacollii del mi
nistro ndisegnare la mappa delle soprin-
tendciize. il loro numetoe i broconl in i 
Dl consegUQnza i quattro musei cosl ac-
quistano gia una loio. seppure parziale. 
autonomia. Almeno nella gestkine am-
mmislraliva Avranno ciod peisonale pro-
pno e risponderanno direttamente al mi-
nistcro". In oltre patole, alia guida delle 
galtene ci saranno i soprintendenti i qua-
li aitctie geraichicamenle, non saranno 
sotloiiosti al sopniilcndenle ai beni arti 
st ic i della t ilia 

II quaiEetlo dei musei sara equipamto 
quindi agli altri mgani perilenci delki Sta-
lo quali sono appunto te so|Hinlemlenze 
E alkiia qual d la diKerenza dallo siatus di 
istituto autonomo ancura allonzzonte? 
La ili lfennza consiste ncl latio che, una 
volta autonomi, Brera. Uffizi. Galleria Bor
ghese c Capodimonte diventeranno 
einaoaziom dirette del ministero. isliluti 
cenlrali e non di penferia, con caiiali di 
comuniciizione c possibility di intetvenio 

assai pio rapide Potrantto geslire i fonrii 
con un ampio maigine dt decisione Cui 
va aggiunto un deltaglio mna da poto 
perche ci sono di mezzo i soldi: al ricono-
scimenlo di autonomia il disegno dl k'g-
ge accompagna finanztimcnli ili 1211 mi-
liardi (30 a Brera. 40 agli Uffizi. 20 alia 
Borghese e 30 a Capodimoiilet per n-
stmtturazioni e inieiventi aichilttlonici 
piuttoslo radical). II che nchiede pet I'ap-
punto una legge. E non sorprcmle < he iil-
tri istituti hanno ceicato di salire su que-
sto cano, contribuendu perrt a rallenlaro 
il tragitto del progelto 

Memre la pinacoteta nulraicse i i a(i-
presta. il IS diccmbic, a naprite alcune 
snle ristrultuiale, nolle quaitio cilta iiiizia-
no le pnme m a n o w pet piazzatc chi 
guiderfl i muscielevati al rangii dl soptin-
tendenze. Per qualche leni|Bi potranno 
essere alfidati, pio-tem|Mirc. sgh allu.ili 
diietlori. i quali c i sperano ma sjrato che 
le loro cariche oia somi appew a on l i b 
Quei posli fanno gola, W H O prcstigiosi 
La gara, dietro lequmte. st-nza tiinii colpi 
di plstola delki startei. P gia sileitziosa-
menle partita 

Succosi pettegolezzi 
e stima per Hitler 
nel diario di JFK 

M L C O P o a m N M H 

a> NEW YORK. John Kennedy precuisore di 
Newt Gingrich'Questa e una vera notizia, e lu l -
tima trovata nella enorme letleratura dcdicah 
al piesidente assassinato proprio in quesli gior-
ni 32 anoi fa. E la tesi sut^erita da una per altro 
insignificante introduzione di High Sidey. decJ-
no del giomalismo poiilk-o pet la rivista Time, al 
diario curopeo dl John Kennedy scritto nelle-
state del 1S4S. Mai pubblicati finora. i fogli datti-
loscrilti e gli Hppunli presi a nianu ernno ninasti 
per tutli questi anni in possesso di Deirdrc Hen
derson, collaboratrice di Kennedy durante la 
campagna presklenziale del 11*60. Escono in 
questi giomi in una edizione fedclissima chc ri-
porta lutli i testi original! Titolo del volume, 
•Prelude lo Leadership. The European Daiiy of 
John F Kennedy". 

II confronlo con Gingrich * suggerilu da una 
riflessione sul piesidente FTanklin Roosevelt a 
proposilo della vittoria del Labor Party nelfc ele-
zioni inglesi: -Roosevelt ha giandemente contri-
buito alia line del socialismo nel nostni p^iese .. 
non con le leggi e le polinche sociali ma met-
tendo I enfasisui diiirti inveceche sulk' respon-
sabtlita- Side>' ricorda che il presidente del 
Congresso njpubblicano atluale. Newt Gingri
ch, feroceopposilote delta Swosociale. sostie-
ne esaltamente questa posizione. un mislo di 
•compassione liberale e realismo consi^rvato-
re-. 

John aveva 27 anni, e quella era la sua (nima 
missione giomalistka. Partiva per un viaggKi eu-
ropeochc lavrebbe porlato a Itindra in lilan-
da. Franciae inline Gemiania, dove con James 
Forreslal. capo della Manila e amicodi siitopu-
dte. avrebbe seguito la conlerenza di Potsdam 
Incontro econobbe sia Wlnslon Cliunhill che 
Nevin Chamberlain, i! ptimo ministtti dall'infa-
me reputazione pel aver cercalo di neRoziare la 
pace lino all'iilEtmo con Hitler Ecompre.se I'esi-
tazione dei due statisti, prcoccupiili di non npe-
terelestragiditrenranniprima. 

Le pagme piu diveitenti del diarm svino quel
le che rivelano un Kennedy pellecolo c ainante 
delle piccole stone, q u ^ l i aneddoli petsoiiali 
cite spiegatto il caraltere di pi'rsooaMi l.miosi 
In undiverlente confronto Ira due Iradizionimi-
lilari. racconta di quando Ike Eisenhower. d(i|io 
lacadutadiTuiiisi nel l!W;l conuiB-ntrt .lur.inte 
una nvisia dell'Onava Aimaia -K (leiisare che 
to, un ragazzino di Abilene. Kansas, si inn diven-
talo ilcomandante di nuoste mip|H'. II ivnera 
le inglese Montgomery invece preparaitdosi ;KI 
alltontaxe Rommel, avreltt>e rtctlo 'Una came
ra difficile, quella mililaie Vinci una bat!aglia e 
sei on eroe. perdi e cadi in disorazia- A qiiesta 
riffessiont' li suo aiutante a'.Tcbbe nsposto "Su 
con la vita generate, attdra tutlu bene k'ttu]i]ie 
sonoottime,l'equipaMiameeto|iure> EMonn-

sorpreso -Non slo parlando dl me. ma di Ron'v 
meU. 

Divertentp anche la stona di Uds VKJICI BO 
uham-Caitere Alfred Dull-Coojier, .unbasciato-
re fiancese, raccolia acasadelducadi Ix^voit-
shire - un'arislocrazia. strive il democratico 
Kennedy - convinla di aver dinlti dii ini, ma it 
cut sob ruolo e lomire all'lnghilteiTa "Statisti dt 
abilita mediocre e integnta ineprensilnk'i. L"idy 
Bonham-Carter era nota per awicinar?! sempie 
troppo al suo interlocutore durante una conver
sazione ECkift-Cooper. inlasliditu Jaci6 inut ia 
ceita. prese una palala con la sua forchnlaela 
inlilo nella bocca della signoi,ri. ^-usdiidusi nn-
mediatamenie, "pardon, pensavo io^se Ja mia 
bocca-. 

Ma i commenli ioise piii inqtiietatiii di Ken
nedy sono quelli che denoumo una ccrta ain-
tnirazione per Hitler, specialmenle durante la 
visila al suo ritiro in montagna *ln i^ochi anni 
(Hitler) ernenjera dal lodki cite lo cirionda 
adesso come una delle liguie pill siginfuative 
che sono mai vissule. Aveva delle ambizioni 
senza limit] per it suo paese d ie lo rcscm una 
minaccia per gli altn paesi. ma rinunc un no-
mo rtcordante dal misTem si,i |n'r il sue stile di 
vita che per il modo in cui e mono. K M latio del
la stolfa di cui sono faile le le^ende-

Nessuno ha mai ciuliitalo della inllueiaa del
la guena fredda sul presidcnie Keraiedv Ma gifl 
da giovane John era lortemente aulicnniuii i-
sta. come tivela la sua coniusione del latiun-
sitio inglese con una dmaliiriidiiiiuslra 

SALMAN RUSHDIE 

La «grazia» 
in uno scambio 
di lettere? 
• l l lNDK i ( in ioneeuroi ie jc Iran stamyi|«.'i 
raggiunsere nn .lcconlo sulla quisiKiii,. d.l lo 
scntlorc anglo- indiano Salman Rustiilie con-
dannato a mode da Tetwran eel Î ISfrl | m lil.i-
sfemia contro llslarn. 1>) nvcla ilijuotidi.niu bn-
lannico "Indepeiidenl" i i iani lo duunie i i i i di-l-
1'lle aitcorH segrelt sUunifi ,n quak. raji[ in ,^'i i-
lanti cuto|iei e del gowmn iiiimann nt'){li UIIIIIU 
ire mesi sono gnmii a im mi<\s.i M I umi sc.imliio 
di k'llere che iMitretslH.' nsoKvn.' l,i que^lium' I 
eolloqui, vulut idalehoran in m-ni'"iilne li.mno 
latlo seguilo al fallimeiiiti in I'siate dell Hn/i,i)iva 
enmpea lesa a ollenen^ un im|iegno XI IHIN in 
cui I'Fran garanliva che non .ivnli l ic ui\i,tu> sj-
can per n«Klere Rushdie «ii>[|K'Viili'. ,1I ,nvt 
insultato I'lslam nel sun lihio Vi'isr -Fruiun h i 
st amino di k'ltere puMsto. iwi^ediiin il,i into 
SLambki di bozzi' gia ,iv\i ' i i i i in s i n " ' 1 "lude-
IK'lldeill-. iliiurchlio ( i iwi i in* ltd il iiiiiiislio i t iy l i 
osleri ir.ini.ino Mi Miliar \ol,iv,m i> J,i MI,, , f m 
tro^iarte s|jagiu>la Javier Sol.uia. ,iHu,ilnnriili-
pieydente del iimsiglB. iV-i iimnslii della l ' r 

I. "Independent- si ittoliiUM i l i e il bjun , i -
iliauo non si mi|ieiinera con alii piu fr»iiii,il< 
che ViBlaiki oltn- In t a i i i h i n di Icllne. pimhe 
teme I'ostilila df'llelar?!' pm IIIII-VT.I lisle 
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