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Pasolini fustigatore della Dc e «riabilitato» ora da Giulio Andreotti 
Ma Martinazzoli awerte: «Ancora rifiutafo il senso di quel j'accuse» 

UHtkMl«wdritoDMnDciKii 
GrtMrniwIlsee. 
AdHitt.HMPMtoteolM 

Ma^oOondefG il 
corsaro 

II violento .('accuse* di Pasolini alia Dc risale al 1974. La 
"balena biatica> rispose seccacnente. Ora AndreoUi fa au-
tocritica. F. Mino Martinazzoli cosa ne pensa? Di allora ti-
corda I'emozione ma anche I'idea die sarebbe stato sba-
glialo ulllizzare quelle parole in (unzione poll tic a, *Era lo 
sitigo di un poela dl cui si doveva cogliere il senso remo-
lo-, Gli attacchi al Palazzo e il controverso e spesso equi-
vocato rapporto del poeta con la figura di Aldo Moro. 

_ _ _ _ _ „ _ 

• «loso lo so 1 nomi dei respon-
sabili di qui;llo d i e wene chlamato 
giilpe.. In so i nomi dei responsa-
Ml: delta slrage di Milano... lo so 
lull! i nomi e so lutll i (alii (attentat! 
alk> Kliluzioiilc straglj d lcu l si so
no iesi i'ijl)ievoli.,.'. Pier Paolo Pa
solini k i scrivevn nel 1974. Aviebbe 
scrlllo annua. pin volte, di •IEHII 
d i *1 dnvrcblien) Irascinare almeno 
nii i i dozzirui di polenll democn-
siiain Mil banco degli impuiati..-
\n Ik' risiiosc setcamente An-
dni i t l l nconosce d m •alcune delle 
tnisr delte da Pasolini sono valkie 
hint-k' w riletle udc-ssa-. Allora ve-
devn 11 problems In -chlave di po
lemic d polltlcn-. 

M I I H I Martinazzoli, ultimo segre-
laifu i ldla Dc. snidaco di Brescia, 
cia in quegli anni un senatore, uno 
i^iiautiseiiuiiiridcmocristiani. Di
l i 1 che le paiote dl Pasolini lo emo-
zioiiariino assal. ma che sarebbe 
slato sliagliuto utillzzark*. come 
quak-unii |.niv6, in luniionc pollti-

(III u i i i i dolfa ricoslnizione hanno 
sutitlu latin caplru agli itahaiii d ie 
allansino e cormzlone li avrebbe-
m aecompagnati |ier parccchlo 
tempo. Nessun allro parlilo era 
addesliatn alia gestione del pule-
i cL i nn lu l fc. la sua visione prag-
iii,id. .i della realta, ridolla a elcr-
nii p ioenle. an un lusso rcgalato-
h? i l r i l ni i lk 'omunismocdal ratto-
lli'psiuHi. In cui bimillenaria dottri-
u,i cimleupva tulle Ic idealilA dol 
[liiElllo e aveva qnindi fun/ione di 
In it ii'imnil. <ll gnranzia morale, 
dudenltia politiia 

l.a IX- nppariva dunque come 
imparl imctioaircstemoagivaso-
piallutln laltk'amonle, sui fall! im-
nieiliah, I1 atrinlemo si organizza-
v,i ton ic un organismo niilono-
inn. -ii>miin» pin nulracfc-rcnzinle. 
ui|>>u'c di TniiKowisaro gr indi c 
r.illinritMinu1. syesso automali' 
i hr. slrak'Hio per la t'onseivazii.' 
nr ikhl iKiicri1 l-i <lmflmkLa delle 
inn i ' i i l i i' deilc sotliHinni'iili. I 
inm'iniriiTi iiiH'mi. k1 alleanzv IK>II 

.• vpiMii1 ,i ni'asuna realo 
litiMlila r pin rHsclido spei'lllall 
,iuli spi'si.unrnli ill (jrandt srlltni 
,1,1 iKili'H1 in linlin, scrvlviwi'i a 
i-rriBi- I illiiMoiii1. uiKUiiiiH'im.'nk' 

ca. Erann i senlimenli cli un pw ia 
che vonivano alia lut'e, cort la k Jiza 
della passionc. Se ne dowva co
gliere il senso rcmuto. lavwrl i-
menlo. denlrouna polenika tulk i-
rak" che Pasolini da tempo . ^ c -
neva, espressione delle sue iriUrne 
conlniddtiiora. E Andreotti'.' Non r> 
ilfasodLcsipeniaadosso Sba^lia 
nii'allravolia.' 

ItuastJ del partita) 
Martinazzoli law;ia mtendere 

i-he la risposto a Pasolini rhiudevii 
la perta in fact-ia aitchc a Ll i ialnn-
k-mo della l l r aveva richiiinuh) 
I'dttenzione sin gnasu del parlilo. I] 
nolabllalo (ul lora non arevo ,«-. 
t'esso a quelk'sJarce" ( parw<iser-
raisi a rlilesa dol prupno piiterc Ed 
era il Rjtere esen'ilato dnl P.II;«KO 
1'anientico obiettivo di Pasolini II 
ripensamentii d'oi^gi sembra tn-ga-
rcpcrlasei.ondavollarcslciisionc1 

di senso delk* parole di Pauilmi c 
persino il dibatlilo the putev,* flin-

DALLA PBIMA PAOINA 

mare la Dc. <Piutlosto - spiega 
Manmazzoli - senlo dei momenti 
<li vicinanza eon Pasolini. II moikdci 
catlolico seppe Veggerlo meglio. 
peithe era piu aperto e si sentiva 
piij slimolato dalle critkhe dl Paso
lini U1 critidie ad esempio a una 
cena inoderaim. che..| 
cuitura-e t ra i ) i *» I'UQOHiiWii 
v is ias ta ta ln lu i lad i r 
re II mondo eontemporaneo e ta 
nnova lose dell'industrializzazione 
ila liana Si sentiva piu legato al po-
liziollo hglio dei hracciantc meh-
dioiiak> d ie al conleslatote (iglio 
della boighesia. In questo senso 
eih VKII IO alia ciilluia caltollca ne 
sentiva il retaggio aimeno, cercava 
lu i slussodi difendere quelle radki 
L-ontadine che ne erano il fonda-
inenlo. Per questo credo ci losse 
I -lu disponibilila Ira not cauolici ad 
iiK.-oltame (e inveltive e le speran-
zc. a ritlellere dentro il luoco di 
qnella controrersia, ad accM|lieila 
HI una apetlura probiematica. PiD 
disponiliilila rLspelto al Pci, d ie 
aveva lossessione di inquadrare. 
ollchFllare. ulllizzare. rischianrio 
inlim* di smanire il senso poetko 
della paiola di Pasolini, fino alia in-
toinprensione che lakvlta signiti-
i f i oscuramento. tton soio Pasoli
ni. 1 casi tutotio lanti. Chi, tra i gio-
vani comuinsti, conobbe Nicola 
Chiarouionle o Ignazio Silone?-. 
Martinazzoli irtsisle sulle possibili 
coincidenze. Cos! ripensa ad 
csempiu ad un saggki che Pasolini 
^vrva dedkalo al linguaggiodi Al
do Moro "Tutti ne videfo una soda 
d'iircusa d'artiliciosila, di nstruse-
lia, di occullamenlo della veiila. 
Divenne tin luogo comune fl mo-
mleismo che tutio allliggeva. Paso
lini .iveva tapito invece la tensione 

morale che animava quel modo 
d'esprimersi. che era sinceramente 
testimonianza di un dubblo intlmo, 
di un toimenWj piofondo e che da-
vala misuradiunaricercadilftcile. 
aspra, senza concession i. Pasolini 
non aveva tiavisato>. 

Per certi vera era anche di Enri
co Beriingucr quel modo di dire, 
piu direlto ma sempre bilanciato 
dall'inceiiezza. dallapparizione di 
una seconda ipoiesi, di un'altra 
slrada possibile; "E inlatti - replica 
Martinazzoli - Moro e Berlinguer 
eiano peisone assai prossime nel 
p ro f f i t o ^ i u i a v^.fj'uscila alia cri-
a U l p a i w ijijfestati-ll valoie e ^ o 
"deHSWrpai»!0fl9.^spinsero'. R » 
inleresse di parte, una loro respon-
sabilita comuive di fronte ai peiico-
ii che il iiaese coneva. Ricordiamo 
quei giomi. al cu Inline dell'attacco 
ternHistico. Quanto la nostra rea-
zione agli strati di Pasolini era Mala 
difensiva e scandalizzata. lanto era 
stalo superiiciale latieggiamento 
di chi ne aveva accolto lo spirito 
poiemico, senza sotwlariie il signi-
ficalo» 

Contra HPiUuia 
IVoprio Moro, anche in quel ca-

so Irainteso, tisnl piu lardi indiret-
tamenle la miglior risposta alia 
provocazione di Pasolini. •fiicordo 
una sedula congiunta delle Came-
re sullo scandalo Loockeed in ri-
sposta a una interrogazbne dell'o-
noievole Pinto. Mom disse. "Non ci 
processerctc- nella piaz2e". Per al-
cumconao laDc.hiunadlchiara-
zkme di impunibilitS. Per altri. nel
la Dc, lu una prova d'innocenza. 
Pero Moro aveva aggiunloi non ci 
piocesserete perche vi accorgerele 
che sta atlomo a noi una solidarie-
la di popolo cbe lo impedirebbe. 
Credo che di questo Pasolini losse 
accorlo. E per questo si levo prima 
di tutlo conlro il Palazzo, raetalora 
del potere che esclude il popolo. 
un Palazzo certo occupato dalla 
Dc . 

Mailtiiazzolj ha avuto un tap-
portu duraluro con Pasolini? -Co-

II potere democristiano e le accuse del poeta 
accoiiata come laic, di kk'ulila in 
nioviinoilto. E qucsla .illusmiit 
L'onvcnxionak*' i |icr ta quale iigni 
democrazia e ix'riellibiie) ha ol-
leno ralibi a lunti deinocrisliaui 
antenlicamenti.' di'niocrahci, non 
assilati di jMiicn,1. per lat iint.i di 
nonvedero, di nonsaperc, di nou 
stulirc. I A1 maggkirani'C iulemc a 
qui-I parlilo wmo stale I padroni 
del nostro |Ktc.ic, [>cr qui'iilo Ic Kit. 
te orano sflDjiro aUnllinio satigue 
c le alcbimie si farrvatin via via 
put bizaniiiK1 occii|>avjmi i|iiasi 
lulta I'altivitA dol iialazzo demo-
crisllano l,'»illusione coiwu?io-
nail ' ' atlnbiiiva ai vinciloii miii I,--
giiliniiia d ie aniiava J I di In ik-lle 
regok- di parlilo come \e l,i iiiaw-
giorau^a della IX- kissei^pn'^siii-
uc della niaggioriiui-a del pafsc 
La kigk'ii del |inliLrc ddle /n/i/n 
denidrisliHiiie in jK'teinie m,ni. 
inenlo id aniiiequiiibno. i I IM in>n 
oi-gnni/ialu all's-slcHKi del IMHI IU 

(servizi deviati. magistrati corrolti. 
collusioni maiiose. inliltrazioni in 
bandi t , enli, ecc.|, in perfoita 
coinciuenza con la ragion di Stalo 
aiilicomunista, in un paese Rio 
sdllucalo dalla soltocultura lasci-
sia. senza In minima coscienza 
ilcmncralica. 6 alia base del gran-
do lalliineiilo morale della Demo-
cnizia crisliana. (Juella logkanon 
aveva ocvhi che |ier se slessa e. 
iieH'indilk-renza tli ci6 che succe-
d ™ intomo agli itatiani c dentro 
Eigli ilaliani, nei pariiti i? iuoii dai 
partii i.nelloSlatoelnoridallo Sta
lo. i deinocristiani (econ loro pill 
laidi i sucialistl] lianno lascialo 
elie il paese si dejiiadasse moral-
ineiile e si conompesse lino alle 
IKTiletie piu lontaiie, l inoalci iore 
delle persone. 

II piimo seuo si'ricchiolio della 
niuntagiia dcnux^risliana si udi 
Milliintu nel tost , ire aniii dopo 
r,iss,isiinm di Aldo Moro e sei dal 

Joccusedi Pasolini. Ci son voluti 
ben trentasei anni perche la Dc la-
sciassc lo scranno della presiden-
za del Consiglio, sia pure per alll-
darlo al viciiio di casa Giovanni 
Spadolini. la cui indtscutibile le-
delta alio Slato ha spesso latto da 
scudo (edacoperctuoj all'escrci-
zio illecito e aniirlemocratico del-
ki strapotere dcmotrisliaiio. All
elic lui -noil vedeva» e -non sape-
va" aspellantto il gionio in cui 
Livrebbe potuto finalmenle vede-
re, vi| ieie e liberamente denun-
ciare Nessuno iiiimaginava che 
con Spadolini capo del govemo 
non cadeva soltanlo un tabu. La 
line di tin regime ch'era gia duiato 
il doppio del Eascismo era piil d ie 
mai inimniaginabilo. E vera che il 
Valkano, con la scoulilta dei n»(e-
rendum sul dlvcJZlo 11^74). sirt^ 
sc emtio d ie il iiaese non cia |ii i i 
itoialmcnle- rui i imllalu dalla i)c, 
ir quindi non potd contitiuari' ad 

me lettore e come spellatore st. 
Lcssi per la prima volta di Pasolini 
nel dopogueira suila Fiera tpf/eru-
ria Attraverso Contini conobbi la 
sua poesia. che e quanto ancora 
meglb conosco e piu mi inleressa 
e mi convince di lui. Meno mi piac-
que il suo primo romanzo. Era abi-
tuato a Cadda. La sua prosa mi 
parve barocca, eccessiva. maniera-
la. Lo vtdi poi a Brescia per un con-
lerenza sul Romanino, lui con Te
sted. Russoli, Arcangeli. Poteva es-
sere il '65. II suo intervento fu afla-
scinante. Lesse Romanino corae il 
pillule .dei poyeri, delle class! su-
balleine, capace atlravetso la sua 
arte ttyjscattaiite il nio,lo,e,il>i8»: 
re, in allio modo owiamente ri-
spetto a un alno grande pittore 
bresciaivo come il Pitocchetlo. An
ni piu lardi Pasolini tomo a Brescia. 
L'appunlamento venne rinvialo. 
Troppa gente. Non c'eia spazio a 
sufficienza. Ci lu anche qualche 
taflen^glio: il solito ragazzotto fasci-
sta. Un pak) di anni dopo la sua 
morte ero in ftiuli pet akiini comi-
zi elettorali e volli sotfermarmi da-
vanti alia sua loaiba, accanto a 
quella della madre, nel cimilero di 
Casaisa. Pochi giomi prima d ie 
moiisse. a teauo, avevo assistito a 
una rappresentazione di Atfabula-
z'one. Non ricordo come mi giunse 
la notizia della sua line. Ricordo la 
sorpresa e I'emozione, ne sentii 
una specie di ineluttabilila. Non 
cap'isco adesso il tomare su quel 
tiagico evento. Credo che allora 
tante possibilita lossero state prese 
in considerazione. E scattale- Mi 
pare d'assistete ancora una volta a 
un uso intollerabile di Pasolini A 
died anni dalla morte». C'e toccato 
di vedere anche le loto di Pasolini 
nudo, per i decennale della sua 
morte, presentate per dalsi una 
giuslihcazione come se lo scriltore 
le avesse volute per lane H I P il suo 
ultimo (e apparso postumo) ro
manzo, Peimlio. 

-Mi sembro sempre - conlinua 
Martinazzoli - un animate onnivo-
TO, uno straodinaiki produ'tore di 

identillcare in quel parlilo (messo 
inminoranza inunabattagliacosl 
importante per la Chiesa) i propri 
valori spirituali. Ma il cemento an-
ticomunista. puntualmenle nnvi-
Korito datla cosiiidelta strategia 
occulta della tensione (.veth Bre
scia e I Italic u i , le iragediediquel-
lanno) . era piil forte dell alleanza 
con il Vaticano. tanloche i primi a 
metlere senza Iroppa angoscia 
una pielra sopra a quel releren-
duin lurnno proprio gli sconlini 
per i quali, ora mai. I'usu del pole-
re non aveva aim titu che la pro
pria perpeliiazione 

Nel 1981 saltano fuon i nomi 
del piduisii. L'anno dopo Cain, 
presidenle del Banco Ambrosia-
no. vienc suicidato a Londra e il 
generate Dalla Chiesa cade a Pa
lermo per mano della tnaha. Si ha 
la nella sensazionc (he qualche 
manovella del potere cominci a 
non funzionare. Ha avuto cost im-
zio il tracollo democristiano, dura-
lo comunque altre dieci anni La 
lunga agonia, che coincide con il 
melinosoacquilrmodeglianniot-
laura, e slaia possibile grazic all'il-
lusioiie otlica del debito ptibblko 

cultura. Mi spaventava e mi spa-
venta ancora la sua molleplicita di 
talenti, la sua inesauribile capacita 
di lareedi dare. La poesia. lalette-
ralura.il cinema (hoamalomoltis-
simo [unto«o),i l tealro,lapittura, 
la scrittura polemica, quella saggi-
sika... Di tutlo mi colpt piu la poe
sia e quella sua vocazione a essere 
poeta civile, dopo aver didiiaiatu 
i'inutilila, cioe 1'impoteilza, della 
poesia. Penso quel suo sotfermarsi 
davanti alia tomba di Gramsci. al 
Veiano. rileggo Le ceneri di Gram
sci, 'Non e di maggio questa impu-
ra aria...'. Ma poela civile to luise-
condo me anche sulle pagitie del 
Comeie Mia sera Basterebbe li-
cordare quel lamoso inteivento 
sulla sparizione delle lucciole. do
po I'mquinamento dellharia e del 
tiumi, o I'allro sui gbvani e la dio-
ga, poela citile nel senso deH'anti-
cipazione. della piecogniiione e 
della responsabilita. Diverso da 
Sciascia e vicino a Sciascia: en-
trambi instancabili indagalori della 
realia, enkambi incoercibili. due ir-
regolari che nessuno pole mai at-
ciuHare E che recarono qualche 
dispiacere a d l i ci prow*-. 

SclwdaeeHattfl 
Certo, nella presenza di Pasolini. 

nel suo gusto per lo scandab, si 
possono scoprire un eccesso. it de-
siderio della ribalta. I'oslenlazbne. 
Ci sono ragion i personali tonlane. 
la sua omosessualita. ciedo. il rap
porto freddo con il padre che ne 
demo, loslracismo e la condanna 
che b albntanarono dal Friuli. Ma 
di Pasolini abbiamo allro da ricor-
diirc. Mi piacciono quei moralizza-
tori dell ultima orache addilano la 
cosidetta Prima Repubblica come 
la riserva di ogni marvagita. Ma du
rante la Prima Repubblica poteic-
no esprimersi personaggi coine 
Pawlini. come Sciascia, come tanti 
allii Non nevedoingiroora. Vedo 
mezzibusti televisiui. che senza d ie 
i politki se ne rendanoeorlo stan-
no approptiandosi delia polilrcax. 

e alia complicity delle minoranze 
parassilane, messe anch'esse m 
crisi dal travaglio democristiano. 1 
socialist!, che si erano illusi di lar 
da eredi, si resero conto invece 
che saretoero stall travotti dal 
crollo della Dc. EancheilPci non 
doimiva sonni tranquilli. Fu pro-
prbnel l 'S l clieBerlingueidettela 
sua i»ima picconata alia vecchia 
e ancor solida Casa rossa Ci son 
voiuli dieci anni diterapiadi riani-
mazione piima rhe la Dc si ren-
desseconlodi non averc piu nulla 
in mano per imped ire che davanti 
al portone di piazza del Gcsd si 
accalcasso lanla gente che voleva 
chitiilcrc i vccti i i conli. Sihdona, 
allergaslolo, muoic avvelenalu. A 
Palazzo Cliifii t"e CraKi. Compaio-
no corvi e veleni. II maxiprcn-esso 
di Palermo e lascialo allenndeco-
nie un relitto. Fino a quando non 
stiattecontmiJcadaverediLtma. 

II resto e siona di oggi. Forse un 
gioino qiiFilcuno riuscir^t a rac-
contarci un'altra Dc, menoaiitipa-
lica. meno piccolo borghese e 
aiK'he iiienocrimiitale. Oggi.iran-
i anient!-, f-imprcsadilficilissima. 

[Vinnnzo C«raml] 

ARCHIVI 
O. P. 

Process! 
Tutto comincid 
a Casarsa 
La vita di Pier Paolo Pasolini po-
irehbe essere scandita. dal dopo-
guerra in avanti. da una inintetrotla 
cronologia di procedimenti giudi-
ziari. Estate peisino scrilto un libro 
pel dame conto Pusolim croruMu 
Qiudizkpxt, perszcuziont', iimne 
(Garzanti, 1977). La prima dentin-
cia e ii primo processo Pasolini li 
subl quando ancora viveva a Ca
sarsa. a partire dallotlobre del 
1949, per cotmzioue di mmorenni 
e atti osceni. Nel 1953 lu assolto. 
Nel liattempo era stalo espulso dal 
Pei. In una leltera al iunzbnalio 
poi gbmalista delrUaila d ie aveva 
proposto il prowedimewo scrisse 
>...il Marescialb dei ca rab ine di 
Casarsa ha eseguiio gli otdim tin-
partiligh dalla Dc. .Non mi nier,)Vi-
glio della diabolka pedklia demo-
cristiana; mi meraviglio della voslra 
disumanita: capisci bene d ie |>ar-
lare di deviazione Kleotogica e una 
cretineria..." 

Ragazzidlvlta 
La prima volta 
per un romanzo 
II processo a HUgazzj di vtta fu la 
prima delle irenlstre azioni legali 
intraprese contra I suoi hbri e i suoi 
film nel coiso di venlanni. Per it ro
manzo I accusa In di pomografia. 
Dopo flngozii di vita, da ilirn HJU 
uiiiknia a 7eore»io, al Ocoimio/t, 
ai Ratxonii di Qmierbury, fmo a Sa
id. quasi tnlta l o p e o dl Pasolini lu 
passata al vaglb della magistratu-
la. 

Bestamml* 
La ricorta 
e la Chiesa 
La ttkolia, tiatto dal Ellin a episodi 
Rogopag (girato con Rossellini, 
Godard e Giegoretti i. ludenuncia-
lo per vilipendio alia icligbne di 
slato. In un film sulla Passbne di 
Cnsto. la parte del ladronc viene 
aflidata a un soitoprolctario afla-
rnato. Slracci. che si rtmpinza di ri
corta, fino al punlo di morire d'in-
digesrbne Sulla eiuce. fJella sua 
polemica anticlencale. Pasolini 
scrivera ]sul Conkw nel 1974). 
«Se - lacendo una donazione della 
gratlde scenografia (lokkmstka) 
deli'attuale sede Valkana alio slab 
ilaliano .- il Papa andasse a sisle-
marsi in clenjyman. coi suoi colla-
boralori, in qualche scaiitiuatu di 
Tormaraiicio o del Tuscolaito, non 
lontano dalle catacombe di San 
DamianooSanta Priscilla - la t.'hie-
sa cesserebbe di essere ChiesaJ 

*•*•.*•!• . * !»• •»• . . . . . 
Prime vittims 
igiovani 
Nel 1975 ai gbvani comnnisti ro-
mani Pasolini disse: "Facordo e so 
die il quadro umano e cainbiato, 
che le coscienze sono slate vblate 
nel profondo Ricordo e so che, a 
compensare, questa strage umai la, 
non ci sono ne ospedati ne si uole, 
ne verdc, ne asili per i vecchi e i 
bambini, ne cultura ne akuna d' 
gnila possibile.. -. Un genocidio L 
awenulo . «Uscendo 'fuori dal Pa
lazzo' si ricade in un i iuuw den
tro': cioe dentro il penitenziario d d 
consunnsmo E i persoiiafigi ptlll-
cipali di cjuesto peniteniiario sono 
i giovani" (dal Comere tk'ifaSeitt I 

Tantlreatl 
/ responsabin 
del genocidlo 
Chi ha govemato. sosteneva Paso
lini. l is sulle spalle un efenco mtei-
minabile di icaii conlro qucslo 
Paese, -reali che dovwbliero tiasii-
nare almeno un;i dozzina di p»-
tenti dcmm-nsliaiii sul banco dcgli 
imputali. in un regolare prix-evso 
lienale. simile . \r?t la pivcisinne, a 
quel b cetel uaio emitro Papaitopu • 
bs e gli altri Colonndli". Ui 1'ncw.-
.•a(H«',seltimaualeik'.re|ilk'o dhiv 
ccsso alia IV ugi.ale piucessu ill-
I'Bumpei. Didopuoessorertiwutcn-
Ic e anche inielligentemetilcMimo-
lante Karlo implk'a un pri'zzo d ie 
nonrisparmierebbclertanieiilc gli 
amk'i di Pawlmi e neininerai lo 
stesso Pasolini » Pasolini nncnia 
•LuDcnonsieai- i i f l - tadU'WiTi l i -
venula, quasi ilit.(il|>u. nieulalin> 
che uno simmeiito di poti-tc (m-
inab Mipiavvcsut,]. attiavcrso t in 
un nuovo imteie n-.ile ha distnmo 
II piiesc" 
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