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1 Perche la gente 
I non crede 
1 nella giustizia 
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Si leggono sullc cro-
muche notizie da fur 
puuru. 

L'ultima (a parte la 
sentenza Curnevale) e 
che & statu chiestu la 
assoluzione in istrutto-
ria, «perche it futto 
non costituisce reato », 
dci carabinieri che a 
Genazzano, nel luglio 
del '00, fustigarono a 
sangue con. an ncrbo 
di hue due f/iovani ar-
restati per aver scritto 
sui muri «Abbasso 
Tambroni». 

Nelle alte sfere — 
. con piii insistenza del 
solito, poiche siumo in 
tempo di elezioni — si 
parla molto di difesa 
delta dignila e dell'in
tegrity della persona 
umana, e se ne parla 
in polemica con noi, 
accusati di « sacrifica-
re Vindividuo alia mas-
sa». Ma poi, in prati-
ca, si tollera, anzi si 
autorizza, il ripristino 
della tortura, si abban-
dona il cittadino all'ar-
bilrio e alia violenza, 
con una richiesta che 
suscita orrore. 

E' vanto dell'Italia 
I'uver abolito la pena 
di .morte. Ma pochl 
giorni fa, a Torino, un 
giovane e stato ucciso 
da alcuni uomini in 
nniforme perche viag-
giava a bordo di una 
auto rubata al sindaco 
(e ieri, sempre a Tori
no, un ladro & stato 
ammazzato con una 
pietrata). Nonostante 
la strombazzala * socia-
lita» dealt indirizzi 
governativi, il nostro 
Paese, in certe cose, e 
pur quello di sempre: 
il principio delta pro
priety privata vi e di-
feso con piii accani-
mento, vi e considera-
to piii importante, piii 
sacro della vita umana. 

E' vero che due me-
dici del carcere roma-
no di Regina Coeli so-
no stati incriminati 
per la morte di Mar-
cello Elisei. Ma il fa-
miqerato « letto di con-
tenzione», it medioe-
vale strnmento puniti-
vo sul quale il giovane 
detenuto fu lasciato 
morire, legato mani e 
piedi (arid per tutta la 
notte, e motti ascotta-
rono con racrapriccio 
i snoi lamenti, anche 
fuori delle mura del 
carcere, sotto i 'tetti 
della vecchia Roma) 
non e stato ancora abo
lito, per nostra vergo-
gna. 

Ed i una vergogna, 
qttesta, non piii grande 
delVallra a cui un gior-
nale ha dedicato an ti~ 
tolo in undicesima pa-
gina: per mantenere i 
detennti, lo Stato spen-
de meno che per nn-
trire i cani poliziotto; 
per le bestie, 270 lire 
al giorno, per gli uo
mini, 260. «Pratica-
mente — ha commen-
tato il giornale — se 
non ci fossero le fami-
glie ad inviare pacchi-
viveri o islilnli di be
lief icenza e gente cari-
tatevole, a inviare pac-
chi-dono, si dovrebbe 
pensare che le carceri 
italiane siiano facendo 
una seria 'concorrenza 
at famigerati campi di 
eoncentramenlo tede-
Mchi ». 

A qualcuno sembre-
ranno fatti sparsi, sle-
gaii t'u no dalVallro, 
« casi-limite », insom-
ma, come si usa dire, 
da cui non si pud rica-
vare, per quanta gravi 
essi siano, un giudizio 
generate. Xoi non la 
pensiamo cosl. Anche 
in questi aspetti cosi 
crudeli, cosi apparen-
temente abnormi delta 
Vita di ogni giorno, 
non i difficile ricono-
scrre — con un po' di 
altenzione — Vimmagi-
ne purlroppo fedele, 
la impronla, il sigillo 
di un assetlo sociale^ 
profondamente ingit 
sto che la classe diri-
grnte, a dispetlo dei 
principi cristiani a cui 
dice d'ispirarsi, inter-
preta, rappresenla c di-
fende, nella sostanza 
con eccezionale tena-
eta. 

Rienlrano cosi nella 
itftem delle cose, sia 
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II maresciallo e il brigadiere dei carabinieri 
accusati di sevfzie ai due ragazzi di Genazzano. I 

Varreslo del ragizzo si-
ciliano affamato che 
alia periferia di Milano 
ruba 400 lire/per com-
prarsi un p/nino, sia t 
ire anni df carcere al 
marito cm. uccide la 
moglie efamanle delta 
moglie ft accadulo in 
Calabrid e romicida ha 
scontafo, in realta, me
no di/un anno). In nn 
Paese dove non si esita 
an fstante ad aprire il 

sn un detennto 
(dmmanettalo) in fnga, 

costo di ucciderlo o 
ti uccidere qualche 

rpassante (le guardie di 
scoria sono inferocile 
perche" sanno che, se il 
carcerato scappa, in ga-
lera ci vanno loro); e 
dove, al tempo stesso, 
t sempre cos) difficile, 
spesso pralicamente im-
possibile, incrimtnare 
alti fnnzionari corrotli 
e corrnltorl, le • basto-
natnre inftitle ai ragaz
zi di Genazzano finisco-
no per apparire, agll oc-

chi del magislrato im-
beonto di una certa 
ideotogta, sotto una lu
ce benevolo. 

L'ordine fondalo sn 
delerminali rapporti di 
classe e sa una certa 
gerarchia di valori i 
minaccialo dal vaga-
bondo di Aosta che 
rompe nna vetrina e rn-
ba due mele per farsl 
arrestare; i pericotosa-
mente insidiato dalle 
appassionate invetilve 
di Pasolini e dai corro-
sivi sarcasmi di Virl-
diana e dW/'Ape Regi-
na; ma non dalle ner-
bate dei carabinieri di 
Genazzano, ne" dalle pe-
riodiche c fncitazioni 
snt posto» di tadri e 
contrabbandieri. Che, 
anzi, con la spietala 
efficacia delPesempio. 
servono a ribadire be
ne in mente alia gente 
certi mimmortali* prin
cipi, 

Arminto Savioli 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 15. 

La notizia dell'incredibilc 
nssoluzione degli assassini di 

ITqriddu Carnevale e giunta 
a Sciara come un fulmine, 
nella^notte, attraverso la ra-

I dio. Quando l'annunciatore 
ha comuhicato che Mangia-
fridda, Pahzeca e Di Bella 

I stavano per uscire dal carce
re, gruppi di br^ccianti e ca-
vatori si sono sparpagliati 

I per il paese addormentato e. 
bussando di porta invporta, 
hanno passato la parol** gli 

I assassini, i mafiosi assoUi 
torneranno, liberi, a SciarX 

L'unica cosa che tutti vo-

I levano sapere e quando i tre 
mafiosi — il quarto, Luigi 
Tardibuono, e morto in car
cere, come e noto — che ave-
vano lasciato il carcere di 
Poggioreale alle 23 di sta-

I notte, sarebbero tornati a 
" Sciara. 

La paura ricomincia, e sta-

Ivolta con il formale benepla. 
cito dei giudici della Corte 
d'assise d'appello di Napoli. 

ILa casa di Francesca Carne-
•yele stamane era vuota: la 
madre del segretario della 
C.d.L. a quest'ora sara in 
viaggio per tornare al paese 
dopo la terribile prova. In 

I quella casa che risuono delle 
terribili parole di Francesca 
Carnevale — < Credevano di 

Iammazzare un cane e non 
immaginavano neanche ch£ 
tutta ritalia avrebbe chiesto 

Ie ottenuto, insieme a me, giu
stizia! > — e che oggi hanno 
un sapore di paradossdle tri-

Istezza, non restano altro che 
i libri di T u r i d d u . ^ e il ca-
polega, sino alia «era prima 

Idi essere ammazzato, legge-
va e chiosava/con la sua 

Igrossa calligrana. 
«Tornanoya casa domani 

— diceva'no^stamane gli uo-

Imini di Sciara — e saranno 
i padretefni ^. Chi potra piu 
toccarli? Alle loro spalle, sul-

E'alta riSccia, domina il palaz-
otto/feudatario della prin-

cipe/sa Notarbartolo. la pa-

t
_droha delle terre che Car-
pi^yale riusci a fare espro-
priare per darle ai contadi-

ii. Al castello. domani, i 
ampieri mafiosi Panzeca. 

/ ' Mangiafridda e Di Bella sa-
•-anno certamente ricevuti 

r Valla loro padrona. la prin-
cipessa che per anni aveva 

E;arantito per loro e alia qua-
e essi avevano assicurato. 

sino all'assassinio di Turid-
Uu, il potere assoluto sul 
^>aese. 

' Chi ruppe 
11/ muro 
| del silenzio 

J L'awocato Nino Sorgi, che 
u il primo legale di Fran

cesca Carnevale, che riusci a 
(onvincerla a firmare la de-

uncia contro i quattro cam. 
ieri, appena informato del-
a sentenza assolutoria pro-
unciata dai giudici di Na

il, ha cosl commentator «Si 
rattava di un processo in-
iziario (e quando mai un 

Drocesso di mafia si e fonda-
• o sulla prova diretta?), di 
Tin processo, cioe, nel quale 
J'accusa allineava numerosi 

ndizi che sommati e coor-

%iz 

I' 
cinati parvero sufficient ai 

f ;iudici di primo grado per 
nfliggere l'ergastolo. Questa 

somma di indizi fu indicata, 
•ubi to dopo il fatto, con un 
froraggio che stupi e eom-
mosse, dalla madre dell'uc-

KISO. Venne meno, per la 
pr ima volta, un elemento ca-
ratteristico del delitto ma-

f oso: il silenzio impaurito 
elle sue vittime. E fu sotto 

la spinta irresistibile delle 

|
>ccuse della madre che le 
ndagini si rivolsero nella 

giusta direzione: ma si ve-

Iificarono allora anche cer-
e lacune, certe ingenuita, 

che ai giudici di Santa Ma-

f ia Capua Vetere apparvero 
ddirittura scandalose. Ci 

riferiamo all'episodio del te-
(te oculare fermato e rin-

hiuso nella stessa cella con 
i mafiosi che doveva accu-

Iare; ci riferiamo a certe in-
agini sulle armi compiute 

— come dire? — in privato 

Ia un verbalizzante e alle-
ate al processo solo in oc-

casione del dibattito e ad al_ 

Juni anni di distanza. 
«Talch*. questa prassi 

Dopo I'assurda conclusione del processo Carnevale 
* i ' . i l l 

La gente di Sciara attende con 
\paura il ritorno 

dei tre mafiosi 
scarcerati 

Levi: «L'insiifficienza di prove 
I seppellisce i delitti di mafia e 

ne ribadisce Fimpunita» 

In un clima di grande interesse politico e ideale 
V * 

/ 

Giro elettorale con Levi 
nella Maremma laziale 

\ portuali di Civitavecchia e gli assegnatari dell'interno - Una 
vivace conferenza-stampa: interrogano gli studenti 

consueta, da un canto con-
tribul alia parziale disper-
sione e al deterioramento di 
probabili fonti di prove di-
rette, dall'altro fini col costi-
tuire essa stessa elemento in-
diziante. Ma l'insieme degli 
indizi acquistava un preciso 
significato e un alto valore 
probante in quanto valutato 
e collegato da quello che co. 
stituiva 1'elemento essenzia-
le del processo: e cioe. il 
rapporto mafioso che legava 
gli imputati tra loro e li im-
pegnava in una tipica lotta 
di prestigio che doveva 
necessariamente concludersi 
con la soppressione di quel 
giovane die aveva osato pre-
•?nmere di sovrapporre — 
luiNinerme — la legge dello 
Stato\a qtiella della mafia 

/ 
/ . 

Nella tradizione 
del delim/ 
mafioso/ 
< Ora e^chiaro che la 

te di Napoli, assolvendo, m\ 
abbanddnato questo elemen
to essenziale. sicche ha rite-
nuto/'insufficienti gli indizi. 
i qnali. avulsi dal loro filo 
cohduttore, perdono effetti-
yamente parte del loro si
gnificato. Insomma, la Corte 
di Napoli non ha conferma-
to il criterio dei primi giu
dici, che era chiaramente 
fondato su una realistica va-
lutazione del fenomeno ma
fioso. Le speranze, le pro-
spettive determinate nei si-
ciliani consapevoli della 
sentenza di Santa Maria Ca
pua Vetere, ripiegano oggi 
nell'ancestrale sfiducia. I tre 
prosciolti — ha concluso lo 
awocato Sorgi — restituiti 
alle loro famiglie in questa 
vigilia elettorale che li col-
loca nella loro piu congenia-
le funzione, sembrano il sim-
bolo stesso dell'antico fatale 
legame che collega il delitto 
di mafia alle insufficienze di 
prova >. 

Dal canto suo Carlo Levi 
— che la * commovente, 
drammatica sete di giustizia 
di Francesca Carnevale de-
scrisse nel suo Le parole 
sono di pietra — ha rilasciato 
una dichiarazione all'Ora di 
Palermo nella quale e detto: 

«L'assoluzione per insuf-
ficienza di prove dei tre ma
fiosi di Sciara gia condanna-
ti all'ergastolo per l'uccisio-
ne di Carnevale e un nuovo 
momento della vicenda for-
se oiu rappresentativo e sim-
bolico nel bene e nel male 
della condizione mafiosa. 
dei rapporti dell'uomo con 
lo Stato e della sua affer-
mazione di liberta in questa 
condizione. Questo' nuovo 
episodio dell'ormai lunga 
tragedia tende a riportarla 
nel vecchio tradizionale in-
dirizzo nel quale la insuffi-
cienza di prove e la soluzio-
ne finale che seppellisce i 
delitti di mafia e ne riba
disce Fimpunita. Questa fu 
la soluzione e la fine di infi-
niti processi. La sentenza di 
Santa Maria Capua Vetere 
era stata esemplare in un 
modo nuovo di affront a re il 
problema della giustizia. co
si come Tazione di Carneva
le era stata nella sua vita 
un esempio di un modo nuo
vo di affrontare il problema 
della liberta del mondo con-
tadino. Cosi come nuova era 
stata ed e la figura della 
madre Francesca e nuovo il 
coraggio della sua accusa e 
della sua denunzia. 

< La sentenza di oggi ci 
fa tornare all'etemo mo
mento negativo: ripropone 
piu acuti i problemi dello 
Stato, i pericoli della sua 
estraneita al corso storico e 
reale della vita; ci mostra 
come il grande processo di 
liberazione dell'uomo che si 
svolee attraverso infinite vi-
cende e destini individual! 
•e di cui Carnevale e sua ma
dre sono chiari esempi. sia 
un lungo, doloroso. difficile 
processo; come le forze che 
ad esso si oppongono siano 
tuttavia radicate; ci mostra 
come si debba proseguire 
ccn sforzo comune e attra
verso una sempre piu inten-
sa e generate partecipazione 
popolare sulla dura s tra da 
della liberta ». 

6 . Fratca Polara 

Civitavecchia , Tarquinia, 
Pantano dj sopra (podere 
San P ie tro) , Montalto di Ca
stro e ancora Tarquinia. Car
lo Levi ha tastato per dieci 
ore, g iovedi , il polso del suo 
col legio senatoriale: un giro 
rapido ma pieno di incontri ' 
di col loqui , di scoperte. I por
tuali di Civ i tavecch ia i / f ' s in -
daci e gli amministrat&ri; gli 
s tudenti e i g iovanf profes-
sionisti di parti pol i t iche di
verse che fanno,domande, po-
lemizzano an,ehe con vivaci-
ta. nel corgb di due « c o n -
ferenze-stampa > convocate 
su due jpiedi ma acces iss ime, 
i col loqui con i contadini che 
raccontano le loro storie e 
che ascol tano i racconti del-
1$ lotte per la terra in Lu-
cania o in Sic i l ia e che in-
terrompono Levi so lo per 
ricordargli qua e la di avere 
gia l e l to queU'episodio nel 
< Cristo si e fermato a ^bel
li > o in c Le parole sono 
pietre >. 

Il g iro non ha toccato che 
alcuni dei centri maggiori del 

/ 
vastissimo collegio di Civi
tavecchia che comprende 44 
comuni* 

Il pflmo incontro (« Il piti 
medito», commentera poi 
Levi) e con i portuali di Ci
vitavecchia. Sono tutti ad 
aspettare davanti alia sede 
della cooperativa, una delle 
piii ' antiche che fu fondata 
nel 1894 da Andrea Costa e 
che dimostro la sua vitalita 
nel 1922 quando i portuali 
combatterono per le strade, 
casa per casa si puo dire, con
tro i fascisti che gia ave
vano fatto la marcia su Ro
ma e non si aspettavano 
quella improvvisa resistenza. 
I portuali, alcuni giganteschi. 
nltri piccoli con gli occhiali 
e il basco ben calcato in te
sta, accolgono Levi senza 
formalita. < Stiamo cambian-
do sede. ne facciamo una 
nuova adesso e speriamo che 
tu ci farai un bell'affresco >; 
alcuni. aspettando il turno 
della loro « mano > (il nome 
delle quaranta squadre che 
<;i suecedonn vo] lavoro al 

portuali di Civitavecchia. 

Mazziere 
in gloria 

Giuseppe Caradonna, it maz
ziere delle Puglie, e morto e, 
sui morti, educazione vuole 
che si slenda un veto di si
lenzio, quando non e il caso di 
intonarne relogio. II Tempo, 
per quanto legato al fascismo, 
avrebbe fatto bene a ricorda-
re questa aurea regola. Esso 
ha invece ritenuto opportuna 
roccasione per una impuden-
te apologia del personasgio e 
del regime da lui sercito. 

Apprendiamo cost dal Tem
po che questo Caradonna, ge-
neroso. disinteressato, proho. 
fu cosirrllo da gli «effernti 
delitti* dei comunisti e dei 
socialist! a porsi a capo di 
una m ineritnhite reazione a 
carattere nazionale». * Dietro 
Caradonna — prorlama il 
quotidiano — to squadrismo 
puvliesc month ' a cavallo. 
Xncque la codddetta "caralle-
ria fascista" che nella icono-
grnfia degli anni seguenti si 
rolle contrapporre idcalmcn-
te alia cavalleria rossa di Bw 
dienny* etcetera eccetcra. 

Questa « cavalleria fascista », 
i pugliesi non rhanno dimen-
tiemta. Essa non caricb in cam-
po aperto un nemico mrmato, 
mm mssassmb m decim I Uri-

genti democratici (chi non ri-
corda Peppino Di Vagno ?), 
aggredh i contadini, incendio 
e distrusse Camere del lavoro 
e sedi di partito. E%sa si in-
quadro perfeltamenfe nel cli
ma di bestiale violenza inau-
gurato dal fascismo. serrendo 
gli intcressi dci grandi agra-
ri. riportando Fomhra fova 
del dominio horhonico sul-
Tttalia meridionale. 

Che cosa ri sia stato di ge-
ncroto o di cavalleresco in 
%imili imprese criminali. con~ 
dolle sotto la protezione della 
polizia a cento contro una, e 
cosa difficile da comprendere. 
Si tntende invece henivtimo 
che esse abbiano i*nirnto le 
prodezze di Artnro ttelliwmo 
o di Franco Gialdmni. dina-
mitnrdi da strapazzo. che ora 
piangono sulle cnlonne del 
Tempo assicme airamico Ira-
terno Giulio Caradonna. E del 
pari si intende come e per
che sia pa%<ihile tale sfacriata 
apologia del fawismo; in un 
regime demorriniano che as-
sotve gli astassini di Salratore 
Carnevale, e nddiritf.ira avrio 
commemorare quelli di Pep
pino Di Vagno. 

r. t. 

porto) giocano a dama e fan-
no un cenno con la mano 
per salutare; altri si fanno 
avanti. Vlene fuori che ci so
no tre pittori fra i portuali 
e uno, Corrado Marri, spie-
ga la sua amicizia con Gut-
tuso, con Attardi che spesso 
incontra a Roma; un altro, 
Villotti, invita Levi a cola-
zione, « Devi vedere i miei 
quadri». Levi si fa spiegare 
il funzionamento della coo
perativa che a fine mese di
vide il cumulo del guadagno 
delle squadre (che varia a 
seconda della merce scari-
cata) fra tutti i componenti 
in misura uguale. Poi co-
mincia a guardarsi intorno. 
« Volti straordinari. dice: vi 
dipingero se me lo permet-
tete >. 

Il presidente della coope
rativa viene a colazione con 
noi, insieme ad alcuni com-
pagni assessori o dirigenti 
del partito. Si parla del la
voro dei portuali, di un lu-
cano che Levi conobbe molti 
anni fa e faceva il palom-
baro. del recente discorso di 
Krusciov agli artisti e della 
pittura russa e sovietica. E' 
gia ora di andare a visitare 
il porto dove gli scaricatori 
sono al lavoro. Salutano dal-
Talto delle gru; i compagni 
lanno vedere quella gru e 
quell' altra laggiii, «Sono 
della cooperativa come an-
chet quella camionetta, quel 
sem'ovente: ormai non lavo-
riamo piu come dei facchini 
disordinati, abbiamo capito e 
ci meccanizziamo». Manca-
no le rotaie, la merce non 
puo essere immagazzinata e 
resta all 'aperto deterioran-
dosi. Levi comincia il suo 
lavoro di futuro parlamen-
tare: apre il taccuino e pren-
de appunti. 

Dopo i portuali, sono gli 
studenti che vogliono un in
contro. Si va in casa di un 
professore, appassionato stu-
dioso di Stendhal, che fu, co. 
me e noto, console a Civi
tavecchia. La stanza piena 
di libri e affollatissima. Le 
domande sono molte: il sud 
del «Cristo si e fermato a 
Eboli > non e ormai diven-
tato una cosa diversa, dopo 
il miracolo italiano? II sud 
aveva perso ogni fiducia. og
gi l'ha riacquistata; di chi e 
i! merito? perche Levi si pre-
senta come indipendente nel
la lista comunista? e vero 
che, come scrive l'Espresso. 
Levi si sente a disagio dopo 
il recente discorso di Kru-
sciovNagli intellettuali? Levi 
risponcle a tutte le domande. 
si dilunga in esempi, in rac
conti di ^neddoti. No, il sud 
non e troroo cambiato mal-
grado il «miracolo > e ogni 
volta che Jni.\Levi, ci 6 tor-
nato ha ritroVJjto le stesse 
condizioni fondhmentali di 
sempre con delle\ariazioni . 
ma superficiali. o \ con un 
nuovo paternalismo fclie vie
ne rifiutato e con in piu la 
tragedia dell 'emigrazione: 
parla re di nuova fiducia \ e 
certo eccessivo, la fiducia na-
see nel movimento contadi-
no solo da nuove lotte (« Ri-
cordo un episodio, ha detto 
Levi: dopo Teccidio di Me
lissa. De Gasperi telefond la 
notte stessa a Rossi-Doria. 
mio amico. per dirgli che 
finalmente si era deciso di 
varare lo stralcio di rifor-
ma aeraria che lo stesso Ros
si-Doria aveva preparato da 
tempo ma che stava in un 
cassetto. Quella notte ci fu 
un momento di fiducia, ma 
fini presto >); per quanto ri-
guarda il discorso di Kru
sciov. Levi sta prenarando 
una lettera per I'Unita ma 
puft eia dire che se e d'ac-
cordo nelle critiche a certe 
ripetizioni di maniera. da 
narte della nittura sovietica 
di modelli occidentali non r 
d'accordo su certe interpre-
tazioni del rapporto fra po-
litica e cultura. • 

Lasciamo gli studenti e 
mezz'ora dopo siamo nel po
dere di Arcangelo Monti — e 
un contadino iscritto al Par
tito socialista dal 1911 e eu-
munista dal '21 — e intornu 
JI lui ci sono gli altri as--e-
gnatari della zona. E' tu t t . 
Ente Maremma, ma ce ne v, 
voluta per strappare la terra J 
al marchese Guglielmi n ai j 
Torlonia: occupazioni di ter- j 
re per giorni e giorni, e i por- ( 
tuali venivano con i camion i 
a portare viveri e solidarieta. 
Si parla del dannl della ge-l 
lata: per Arcangelo Monti e ' 

circa mezzo milioni dj p^r-
dita secca, per un suo con-
finante un milione e mezzo 
e cosi via: un miliardo circa 
nella zona e non e'e da spe-
rare in indennizzi sufHcientt. 
E Bonomi? Si raccontano lu 
tiufie delle elezioni delle 
mutue, e i comizi con (?Ii 
agenti in borghese che cir-
colano fra la folia; cA me, 
dice uno, mi ha dato cinque-
cento lire di multa un poli
ziotto perche criticavo Bo
nomi durante il comizio >. 

A Tarquinia il dialogo con 
i giovani e gli studenti del
la cittadina si ripete e, nella 
visita al sindaco, Levi riapre 
il suo taccuino e si annota 
i termini della lunga verten-
za per ottenere i finanzia-
menti per il locale acquedot-
to. A Montalto di Castro tro-
viamo sindaco e assessori 
che ci pailano della difficol-
ta di guidare un comune di 
sinistra in c regime » demo-
cristiano. II compagno La 
Bella che ci accompagna 
spiega come si possono aggi-
rare i mille ostacoli che il 
governo e le prefetture met-
tono sul cammino dei comu-
ni democratici. In serata sia
mo di nuovo a Tarquinia; 
Maurizio Brunori ha prepa
rato a casa sua un secondo 
incontro con giovani studen
ti e pittori (anche qui ne 
troviamo tre) e una cena a 
base di carne di maiale e di 
ricotta spalmata sul pane. Si 
resta a parlare con questi 
giovanissimi (il padrone di 
casa e studente di iegge, ap
pena sposato e fa il maestro 
elementare) della cultura di 
provincia, di Cardarelli che 
a Tarquinia ci e nato, della 
politica del centro-sinistra. 

L'incontro di Levi con gli 
elettori, il primo incontro, 
e finito. A Montalto La Bel
la aveva spiegato: * In Levi 
vostro candidato non dovete 
vedere una sorta di rapprc-
sentante che vi onora ma che 
resta staccato dai vostri pro
blemi; parlera per voi di tut
ti i problemi e sara legato 
alia vostra realta. Levi ci 
tiene a non essere r,.l'uomo 
di cultura" che sta al di so
pra dei problemi concreti >. 
« Certo, ha risposto un con
tadino, lo sappiamo bene: se 
non conoscesse la realta co
me potrebbe essere un buon 
scrittore? >. 

Ugo Baduel 
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