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I VERDI PASCOLI 

Dl CINECITTA 
Nol non slamo mai statf 

In llnea di principle ne po-
tevamo esserlo, fovorevoji 
alia « protezione » da parte 
dello Stato dell'industria 
cinematograflca. In linea 
di principio siamo sempre 
stati, e siamo, invece, fa-
vorevoli ad un intervento 
pubblico anche pel settore 
dell'industria cinematogra
flca ' — intervento che e 
tutt'altra cosa, ed anzi, in 
un certo senso, il contrario 
del protezionismo. . 

Abbiamo tuttavia tenuto 
sempre in conto. e non po-
tevamo non farlo. che l*in-
dustria cinematograflca e 
anche (purtroppo non uni-
camente) un veicolo di idee 
e non di pneumatici per 
automobili: e che, per que-
sta ragione e soitanto per 
questa ragione, occorreva 
e occorre dare aM'indu-
stria cinemninpinflc;' it;i-
liana la possibility di so-
pravvivere. dandole un so-
stegno nella lotta imparl 
ch'essa ha dovuto e deve 
sostenere contro un con-
corrente potente. e di fnttn 
quasi monopolizzatore di 
tutto il mercato cinemato-
graflco dei paesi capitali
stic! e del terzo mondo, 
qual e l'industria cinema
tograflca americana. 

Sembrd per molti anni 
anche a noi che il metodo 
migliore di attuare questa 
protezione fosse quello co-
siddetto dei « ristorni». 
vale a dire della rinunzia 
da parte dello Stato ad una 
parte degli introiti alio 
Stato spettanti merce - le 
fortissime tasse erariali 
imposte sui biglietti d'in-
gresso nei cinematoprafi. 
e 1'attribuzione dj questa 
aliquota, secondo certe 
norme, ai film nazionali 
aventi un minimo di re-
quisiti tecnici. Fin dallo 
inizio perd. questo meto
do, oltre che rivelarsi so-
stanzialmente inefflcace 
nell'ottenere quello che 
era ed e 1'unico e vero 
obiettivo da perseguirsi 
per favorire l'industria ci
nematograflca nazionale — 
l'obiettivo, cioe, di contra-
stare il monopolio ameri-
cano e la sua politica di 
dumping sui mercati stra-
nieri — si riveld gravido 
di altrl pericoli e in primo 

;luogq ^ d'un pericolo evi-
dentisslmo: quello di con-

' dizionare i < ristoi ni > non 
al puro e semplice ricono-

• scimento dei minimi requi-
>siti tecnici e del carattere 
' * nazionale > d'un film, ma 
\ a limitazioni e controlli di 
carattere ideologico e poli
tico, di governo e di sotto-
governo. Attraverso un 

- certo sistema d'orqanizza-
zione dei < ristorni » si pud 
infatti organizzare una 

- censura segreta piu ferrea 
ancora di quella ufflciale. 

Fu attraverso tutto que
sto insieme di considera-
zioni che nel luglio 1959, 
avvicinandosi la scadenza 
della legge sui cinemato-
grafo allora in vigore, un 
gruppo di deputati comu-
nisti (tra i quali il sotto-
scritto) e socialist! (tra i 
quali il compianto compa* 
gno Mazzali e i compagni 
Basso, Codignola, Paolic-
chi e Schiavetti) presenta-
rono un progetto di legge 
in cui il sistema dei ristor
ni veniva accantonato e si 
puntava invece su una for-
tissima detassazione a fa-
vore dei film proiettati 
nella lingua originate. Cio 
avrebbe definitivamente 
eliminato ogni pericolo di 
fare della politica dei « ri
storni > uno strumento di 
assoggettamento del cine
ma italiano. ma avrebLe 
creato un fortissimo incen
tive di mercato a favore 
del film italiano: avreLbe 
eluso le clausole delle con-
venzioni internazionali — 
incautamente flr-nat dai 
successivi governi italiani 
— che impediscono il ** m-
tingentamento dei film 
stranieri. ma avrebbe im-
pedito al film am?ricano 
di circolare in Italia non 
come prodotto d'arte ma 
come strumento d'un vcr-
gognoso dumping comirer-
ciale. Era la seelta di una 
nuova linea nei confront! 
della politica cinematogra 
flea; scelta alia quale noi 
e i compagni del PSI era-1 
vamo arrivati dopo lunga 
riflessione e maturazione 
di idee, anche in senso au-
tocritico, nei confronti del 
passato. 

AI tempo stesso. il pro 
blema dell'intervento pub
blico dello Stato nel set'o-
re deH'esercizio e, attra
verso I'esercizio. del noleg-
gio, si faceva sempre piu 
urgente: la liquid zione, o 
meglio la dissipazione, a 
favore del capitale priva-
to, e di capitale privato 
americano, della rete di 
sale cinematografiche st.v 

, tali esistenti appanvn «• -i-
pre piu come una delle 

- cause strutturali della cri-
Vsi del cinema italiano e del 
! suo soccomhere dinanzi 
'* alia concorrenza ' aniri ica 
' na; cosi come si fareva 
,? sempre piu urgente il |.u>-
i blema d'un corrdinamento 
l"fni la telcvisione e il cine-
> • » , per impedire l'assurdo 
s cfco U TV, ente pubblico, 1 

diventasse uno dei lacci 
strangolatori del cinema 
italiano. a favore del qua
le, e sempre piu vanamen-
te, lo Stato continuava pe-
ro ad erogare mi ' »-di! E 
anche su ci6 e'era conver-
genza fra le posizioni no-
stre e le posizioni del PSI. 

Che cosa di piu naturale 
dunque che, arrivati i com
pagni socialisti al governo 
e arrivati alia massima re-
sponsabilita di governo nel 
settore dello spettacolo con 
I'assunzione in prima per
sona del relativo Ministe-
ro. noi ci attendessimo che 
essi si sarebbero battuti 
per varare una legge im-
perniata sui tre punti chia-
ve che ho prima indicato, 
vale a dire abolizione dei 
« ristorni » e detassazione, 
incremento dell'intervento 
pubblico nel settore deH'e
sercizio e del noleggio, 
coordinamento TV-Cinema? 
E che cosa di piii innatura-
le dunque della furia po-
lemica con cui i compagni 
del PSI pretenderebbero 
che noi, per fortuna nostra 
non invischiati in affari di 
governo e di sottogoverno 
con i dorotei, rinunciassi-
mo a batterci su un nostro 
progetto di legge fedele ad 
una linea ch'essi stessi nan-
no sempre sostenuto e che 
per una parte essi stessi a-
vevano anzi contribuito in
sieme a noi ad elaborare? 

Le ironie di < tre stellet-
te » sui fatto che noi cam-
miniamo fra le nuvole, 
chiedendo oggi quello che 
chiediamo, non soitanto ci 
lasciano indifferenti, ma ci 
possono portare a trarre 
soitanto una deduzione po
litica assai cruda sui livel-
lo cui e arrivato < Pincontro 
storico > del PSI con la DC: 
cioe a concludere che la 
DC continua a fare oggi 
come prima quello che vuol 
fare, che l'iniziativa poli
tica e legislativa del PCI 
e mortificata oggi piu di 
quanto non lo fosse quando 
il PSI era aU'opposizione, 
che ancora una volta e'e il 
rischio che la c copertura a 
sinistra > data dal PSI al
ia DC dovrebbe servire a 
modificare non soitanto la 
iniziativa politica e legisla
tiva del PSI in quanto tale, 
ma anche dei centri auto-
nomi (come l'ANAC, per 
esempio) dove si organiz- • 
zano combattive forze de
mocrat ize socialiste e non 
socialiste. 

Ma v'ha di piu. L'inter-
vento dell'on. Piccoli sui 
Popolo e la c meditata sod-
disfazione » con la quale es-
so e stato accolto dall'ex 
cittadino e deputato ita
liano, ed oggi cittadino va-
ticano e direttore dell'Os-
servatore Romano, Raimon-
do Manzini, non lasciano 
dubbi d'interpretazione sui 
« piccoli ritocchi > con i 
quali e stato mantenuto in 
vita, nel progetto governa-
tivo, il sistema dei « ristor
ni >. Da tale sistema in ef-
fetti e stata cancellata ogni 
residua traccia di * auto-
maticita > ed essi — con-
cessi come d'ora in poi sa-
ranno sulla base di criteri 
« selettivi » e « discrimina-
tori > — diventeranno il 
perfezionato strumento di 
una supercensura di stato. 

Ebbene. a questo punto 
noi sentiamo il bisogno di 
pari a re chiaro anche agli 
uomini del cinema italiano, 
nei confronti dei quali ven-
t'anni di battaglie ideali, 
politiche e parlamentari in 
difesa del cinema naziona
le e della liberta d'espres-
sione crediamo ci diano 
questo diritto. A nostro av-
viso. essi si sono lasciati in
tra ppol a re, accettando co
me base di discussione il 
sistema dei « ristorni >. A 
nostro avviso, mettere a ba
se della vita del cinema 
italiano un sistema di « ri
storni > basato sulla « sele-
zione ^ e sulla « discrimina-
zione > significa la morte 
d'ogni residua liberta di 
espressione per il cinema 
italiano. ' 

Ne si lascino incantare 
da promesse d'applicazione 
€ ragioneyole >, da parte di 
commissioni c indipenden-
ti >, delle norme previste 
dalla legge. Vadano a leg-
gersi sui Popolo e sull'Os-
scrvaloTe Romano i criteri 
con cui la DC interprets tali 
norme e chiede che siano 
applicate Si ricordino piut-
tosto che sempre il cinema 
di idee e stato combattuto 
dalla DC in nome della 
€ morale », col bel risultalo 
che il nostro cinema e inva-
so da filmetti scadenti e 
pornografici e che i pochi 
produttori di film di idee 
sono oggi come ieri nei 
guai piu degli altri Senta-
no dunque che e momento 
non di compromessi ma di 
battagha aperta Stiano 
certi comunque che noi co-
munisti tale battaglia non 
diserteremo Anche perche, 
in definitiva, preferiamo 
sempre far quattro passi 
fra le nuvole piuttosto che 
brucare nei verdi pascoli 
del sottogoverno di Cine-
citta. 

Mario Alicita 

Anche gli archeologi impegnati dalla grande diga 

I TEMPLI DI ASSUAN E IL NILO 
fl professor Antonio Giuliano, autore dell'ar-

ticolo che segue, e incaricato di Archeologia 
delle Province Romane alia Universitd di Ro
ma, e ha compiuto recentemente un viaggio ad 
Assuan. 

A tud della prima cataratta, Immedlatamente dopo 
la nuova diga. Inizla la Nubta. II territorlo ricco di 
oro, Importante per II commerclo dell'avorlo e degli 
•chlavi, entrd a far parte dello stato egiziano nel 
Medio Regno (XVIII eec. a. C ) . Occupato, non fu 
mai completamente paciflcato; era governato dal 
vicere di Nubia che rlsledeva ad Elefantlna (Aasuan): 
II piO grande centro commerclale deU'antico Egltto. 

II lago formato dalla nuova diga sommergera la 
pianura ai latl del Nilo. In previsione di questo II 
governo egiziano ha affldato numerosl cantleri dl 
scavo a mlssionl stranlere: una dl esse e italiana. 

Sulle rive del Nilo sorgono numerosl edlfici: templl 
(alcunl di Amenophla III • 1420-1370 a. C ) . fortezze 
bizantlne, e e c ; alcunl dl essi saranno smontatl, bloc-
co a blocco, e ricostruitl nelle zone che non saranno 
sommerse dal Nilo. L'edlflclo che pre3enta particular! 
problem! e ad Abu Simbel: esso sara segato in bloochi 
e rlcostruito sui costone rocoioso al quale si addossa. 
II complesso dl Abu Simbel e formato da due templl, 
ricavatl nella roccla che scende nel Nilo. 

II templo maggiore e dedicato da Ramesse II 
(XIII sec. a. C.) a se stesso e alio dlvlnlta Amon, 
Rha, Ptha. Esso e formato da un largo che si apre 
sui Nilo In fondo al quale sono quattro statue dl Ra
messe II (alte circa 20 metrl) simmetriche (a due a 
due) al latl delta porta di Ingresso. Dall'lngresso si 
passa In una sala divisa In tre navate, poi In una 
sala colonnata e successivamente, attraverso una an-
tlcamera, atle tre celle. 

La slngolarita dell'ediflclo e nell'essere rlcavato 
completamente nella roccla (pur ripetendo le strut-
ture architettonlche consuete al tempi! eglzlanl). II 
giorno del solstizlo dl estate II sole (l'edlflclo e costrul. 
to quasi In corrlspondenza del tropico) penetra nello 
Interno del templo sino alia cella principals (che In 

pratlca'e lllumlnata completamente una sola volta 
I'anno). 

Tutto qussto cl rlporta al caratter 1 del culto dl Rha 
(II sole), culto dell'lnlzlo della olvllta egiziana. soil* 
dificatosi durante la V dlnastla (che Inizia circa II 
2250 a. C ) quando entra a far parte del culto del 
faraone (e II faraone assume II titolo di figlio di Rha). 
I caratterl particolarl dell'ediflclo documentano le 
possibility dl Interpretazlone del fenomenl astronomic! 
da parte degli antichl eglzlanl, fenomenl Interpretatl 
In chlave religlosa. 

L'edlficio, per quanto rlguarda la decorazlone dl 
scultura partecipa delle convenzlonl dell'arte del-
I'epoca di Ramesse II; arte rivolta a propaganda di 
stato per le Imprese. Invero non fortunatlsslme. del 
faraone. Cosi come nei tempi! dl Tebe, alcunl rllievl 
sono narratlvi degli avvenlmentl della batta
glia di Quadesh (1296 a. C.) combattuta con 
esito incerto da Farm esse II sullo Oronte (at-
tualmente al confine turco-sirlano), contro II 
re degli ittiti Muwatallish. Tale battaglia, che 
in prattca non modified II confine egiziano • Ittlta (e 
le relative aree di predominlo) e qui descritta nel 
rllievl e narrata dalle iscrlzionl come una grandls-
slma vlttoria del faraone (che da solo avrebbe sba-
ragliato migliaia di carrl da guerra ittiti). 

Un oecondo templo, dl proporzioni minorl, e dedi
cato sempre da Ramesse II ad Hothor ed alia mo-
glle Nefertari. 

Alia fine del VII e nel VI secolo alcunl mercenari 
e commerclanti greet glunsero ad Abu Simbel e la-
sclarono importanti iscrlzionl sut colossi del templo 
maggiore. 

I due edlfici sono tra le manlfe3tazloni plO caratte-
ristiche dell'arte barocca dell'eta dl Ramesse II: 
il loro aspetto spettacolare. II fascino del sito ove 
sono stati ediflcatl, le convenzioni astronomiche 
caratteristlche al templo maggiore, fanno di Abu 
Simbel un luogo dl notevolissima Importanza nella 
cultura egiziana della fine del II mlllennlo. 

Antonio Giuliano II tempio maggiore dl Abu Simbel. 

COSI' FERRARI HA ACCOLTO LA CONDANNA A 30 ANNI 

NON HA BATTUTO CIGUO 
RENZO FERRARI 
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Si e sempre 
proclamato 
innocenfe: 

«Perche 
avrei 

dovuto 
uccidere?» 

>_^H 
RENATA LUALDI 

< ^ ^ 

Per tutto 
il processo 

si e battuta 
come 

una tigre 
. perche 

I'ex amante 
venisse 

condannato 

+ >JC 

TINO ALLEVI 

La morte 
gli e giunta 

per 
raccomandata: 

un pacchettino 
racchiudeva 
. il bitter 
awelenato 

Serrando le mascelle e riuscito a contenere ogni emozione - Uscirebbe di carcere a 
71 anni - Gid presentato I'appello - La Lualdi assolta dall'accusa di procurato aborto 

Dal nostro inviato 
1MPKK1A, 15. 

Trent'annt dx reclusione, 
di cui uno condonato, per 
Renzo Ferrari. 

La Corte a"Assise di Impe-
ria lo ha riconosciuto colpe-
vole di omtctdto premeditato, 
aggravato dall'uso del veleno, 
nella persona di Tino Allevi, 
e di lesioni gravi nei confron
ti di Arnaldo Paini e lsacco 
Allegrama. Al termine della 
pena detentiva, il veterinano 
di Barengo sard sottoposto a 
3 annt di liberta vigilata. 

Dovrd inoltre risarcire i 
danni agli orfani della vitti-
ma del « bitter > (con una 
provvisionale di un milione; 
al Paini e all'Allegrama (con 
prowisionali di 300 mila li
re}: e pagare le spese pro-
cessuali. E' stato invece as-
solto, come del resto la Lual
di dall'accusa di procurato 
aborto. 

La corte <i rimasta in ca
mera di consiglio esattamen-
te 9 ore e 10 minuti. Alle 
19,40 i giudici rientrano in 
aula e il presidente legge la 
senienza. 

Nell'antica sala del palaz-
zo di Giustizia <fe una folia 
strabocchevole, muta ed 
emozionata, un' altra folia 
enorme, che si conta a mi
gliaia di persone, s'accalca 
dinanzi al portone e sulla 
gradinata dell'edificio, trat-
tenuta a stento dai cordoni 
di polizia. II vocio confuso 
della massa, le grida di colo-
ro che' cercano in qualche 
modo di aprirsi un varco per 
arrivare all'interno del pa-
lazzo, giungono distinfamen-
te fino nell'aula. 

Ritto in piedi, bianco co
me un cencio, Renzo Ferra
ri ascolta impassibile. Sem-
bra una statua. E* attomiato 
da cinque carabinieri. Quan
do il dott. Garavagno com
plete la lettura della senien
za rivolgendost alle parti e 
dicendo c avete tre giorni per 
appellarvi > Vex amante di 
Renata Lualdi si gratta il no* 
so con un gesto meccanico. 
Ha scampato Vergastolo, ma 
lo altende una lunga pena. 
Cosa pensa in questo terribi
le momento della sua vita? 

Il suo volto non ci dice 
nulla, e freddo. senza espres-
sioni. L'< uomo del bitter » 
era e resta un enigma. 

Solo nell'attimo in cui il 
bombardamento dei ^flashes* 
H piu fitto, ha uno scatto di 
insofferenza e grida: *Ora 
basta!». 

S'avvicinano a confortar-
lo il cappellano delle carce-
ri, don Pelle il cugino Gino 
Ferrari, e gli awocati. 

Poi Ferrari viene condot-
to nella sala dei testimoni in 
attesa che la folia sgomberi 
il palazzo e la piazza anti-
stante. Intanto i suoi difen-
sori firmano Vatto di ricorso 
m appeHo. Se la sentenza di 
primo grado non sara modi-
ficata, Renzo Ferrari, che e 
nato nel 1920 ed & carcerato 
da circa due anni, sara libero 
all'eta di 77 anni. 

L'ultima udienza del pro
cesso del t bitter >, la tren-
tottesima, ha avuto inizio al
le 9,40. 

ET una giornata splendida, 
senza Vombra di una nube; 
una giornata calda e azzur-
ra come quella domenica di 
agosto di due anni fa, quan
do Tino Allevi croUd stron-
cato dalla stricntna miscela-
tm con i'aperitioo. 

Un'intera compagma dt ca-
rabinieri e statu mobilitala 
per disciphnare t( pubbheo 
cfte, dalle 8, preme sui bat-
tenti deli aula della Corte di 
Assise, xmpaziente e curtoso 
d'asststere alia tappa finale 
del lunghissimo dibatttmen-
to. Innocentisti e no trovano 
stamane un terreno d'incon-
tro nella comune aspirazxo-
ne a garantirsi un posto die-
tro le transenne o sui pal-
chetti che si aprono nelle 
pareti dell'antica sala. 

Renzo Ferrari gtunge alle 
9 in punto, sui solito trabal-
lante cellulare. Ha un'espres-
sione tesa, sofferente. Indos-
sa I'abtto marrone delle ul-
time udienze. « E" riuscito a 
riposare, stanotte, dottore? >. 
Abbozza un sorriso che gli 
muore subito fra le labbra 
sottili: c Si. si, grazie. Ma 
non fatemi parlare perche il 
presidente non vuole, e poi 
rimproverano i carabinieri >. 
La gente lo scruta implacabi-
le in viso; cerca di cogliere 
il suo stato d'animo. Cosa 
prova un uomo in attesa d'un 
verdetto che potrebbe rin-
chiuderlo per sempre in una 
tomba d'inferriate e di ce-
mento? E se fosse davvero in-
nocente? 

Le brevi contro repliche 
della difesa occupano la pri
ma parte dell'udienza. «11 
dramma di questo proces
so — riassume I'avv. Ciur-
10 — si impernia su un trian-
golo: un morto, un detenuto 
che rischia Vergastolo, una 
maliarda ambigua e furba. 
Non crediamo all'espiazione 
di quella donna! II processo 
non ha potuto diradare le 
ombre addensate sulla Lual
di e sui "terzo uomo" Giu
seppe Mattei. I magistratt e 
i giudici popolari sappiano 
valutare il peso di questa 
considerazione in camera di 
consiglio! State per giudica-
re un uomo di cui non si sa 
se ha ucciso e perchi ha uc-
ciso. Questo imputato disso-
ciato, questo negatore a ol-
tranza e stato ingannato e ir-
riso; i un uomo che ha smar-
rito la ragione per il tradi-
mento di una donna perfida 
e crudele. E* un uomo in gi-
nocchio. La giustizia non e 
fatta soitanto della matema-
tica delle pene. E" un malato, 
e un perduto, e sarebbe un 
ghigliottinato se le porte del-
Vergastolo dovessero chiu-
dersi dietro di lui. A che sco-
po salvargli la testa per spro-
fondarlo in carcere fino al 
suo giorno estremo? Dio vi 
illumini, signori della Corte, 
non sbarrate a Renzo Ferra
ri le porte della speranza e 
della vita!». 

Nell'aula si sentirebbe vo-
lare una mosca. Tl presiden
te si volge alVimputato, e gli 
rivolge la domanda di rito: 
« Dottor Ferrari, ha qualcoso 
da dire? *. 

Pallidissimo. quasi svettra-
le, Vex amante di Renata 
Lualdt si alza, si appoggta al
ia ringhiera del suo palchet-
to e, con voce che riesce ad 
essere abbastanza forte, n-
sponde: « Signor Presidente, 
signori giudici, ho fiducia in 
vot! Attendo sereno ». 

Sono le 10J30. La Corte si 
ntira in camera di consiglio 
ed ha inizio la lunga attesa. 
Ferrari, che ha chi'sto di pa
ter restore a palazzo di Giu
stizia, viene accompagnato 
nella sala dei testimoni. Con 
lui e il cugino Gino. 

fl « loggwne > non sfolla. 

IMPERIA — 11 presidente mentre legge la sentenza 
(Telefoto ANSA-* l'Unita >) 

Pochi se ne vanno, e vengo-< 
no subito rimpiazzati da al
tri. Per quanto tempo la 
Corte resterd in camera di 
consiglio? Con il presidente, 
dott. Garavagno, 58 anni, an-
tico ceppo piemontese, ci so
no il giudice a latere, dottor 
Varolii, 44 anni, e set giudici 
popolari: Anna Raimondo 
Calzia, da Imperia, insegnan-
te, sposata e con una figlia; 
Filippina Orengo, da Coldi-
rodi, anch'essa insegnante; 
Clara Tamburetti Longo. mo-
glie del direttore delle car-
ceri di Ventimiglia, con due 
figli; Onorio Lanza, pensto-
nato statale, da Sanremo, 
sposato con tre figli; Silvano 
Guglielmi, funzionario comu-
nale a Bordighera, che ha 
una figlia quindicenne; An
tonio Parodi. 57 anni, decano 
det giudici popolari, proprie-
tario dt • un negozio d'anti-
quariato a Sanremo. Debbo-
no tirare le somme di 15 fa-
scicoli d'incartamento pro-
cessuale, 1100 fogli di verba-
le, 158 testimonianze e oltre 
200 ore di discussione. La 
Corte del processo Fenaroli 
resto 23 ore nella saletta del 
* Palazzaccio * di Roma pri
ma di emettere la sentenza. 
« Ma qui dovrebbero fare piu 
alia svelta — fa uno del pub
blico, con Varia di chi s'in-
tende delle faccende giudi-
ziarie —. Ce un solo impu
tato ». 

« Cosa dice, lei? Gli daran-
no Vergastolo? >. 

« Afon credo. Forse ventt-
quattro anni». 
> E non mancano le osserva-
zioni acute: e II reato, omi-
cidio premeditato e aggrava
to, e da carcere a vita; ma 
Vimputato, francamente. non 
e da ergastolo >. 

/ minuti trascorrono lenti. 
Ore 13,30 - II pasto dt Ren

zo Ferrari: una bistecca, frut-
ta e vino, portati dal came-
riere di un r'istorante. Vim
putato scambia qualche paro-
la con don Pelle, cappellano 

del carcere giudiziario di Im
peria, poi, prostrato -dalla 
tensione nervosa, s'appisola 
su una poltroncina. Don Pel
le gli ha portato una lettera 
della madre: « Stai calmo, sii 
sereno e prega > ha scritto al 
figlio la vecchia maestra di 
Barengo. " 

Ore 14,30 - Fa la sua com-
parsa in aula, seguita dal 
marito, la professoressa Ma
ria Sturlese • Viottt, perito 
dattilografico d'ufficio. E* sta
ta uno dei capisaldi dell'ac 
cusa, sostenendo che la let
tera del € bitter > fu battuta 
sulla macchina da scrivere 
del municipio dt Barengo. 
€ Come mai qui, signora? >. 
€ Voglio vedere quando lo 
condannano ». 

Ore 15 - C e cht inganna il 
tempo organizzando su due 
piedi un « toto-sentenza»; i 
piu ipotizzano una condanna 
a 24 anni. II caldo aumenta 
e il bar in fondo a piazza De 
Amicis, affacciato sulla ban-
china del porto, fa affari 
d'oro. Due camionette di Ce-
lere s'arrestano dinanzi al-
Vingresso del Palazzo di giu
stizia, gid formicolante di di-
vise blu-mare dei carabinieri. 
Non si sa mai. 

Ore 16,30 - Una puntata 
veloce ad Arma di Taggta, 
per sentire Renata Lualdi. 
La solita zazzera biondo-tin-
ta, la solita vocetta stridula, 
irritante: « Mi fa tanta pena, 
non avret proprto il coraggio 
di assistere alia lettura deVa 
sentenza ». « Ma lei, signora, 
che farebbe se fosse al posto 
dei giudici? >. « Beh, credo 
che lo condannerei... ». * An-
ch'io», aggiunge la figlia 
Giancarla, presente al col-
loquio. 

«Perchi , signora Lualdi, 
giudicherebbe Ferrari colpe-
vole? >. 

La voce della < vedova del 
bitter > si fa tagliente: « Per 
tutte le cose che so. Quante 
bugie ha detto lui in aula!», 

< Si riferisce alle minacce 
di morte? >. 

« Non soitanto a quelle >. 
< Ma lei, signora, gli dareb-

be Vergastolo? >. 
Un attimo di riflessione: 

*No, Vergastolo no, ma 24 
anni si. E' giusto che sia con
dannato, anche per i wiiei fi
gli che devono veder punito 
chi ha ucciso il loro papa... 
E poi che volete ancora? C« 
Vho con tutti voialtri giorna-
listi, avete scritto certe co
se... ». Meglio non insistere. 

La ritroveremo, piu tardl 
nella sua casa dove ha ap-
preso la notizia della con
danna dalla radio. Sorprcn-
dentemente, dopo la senten
za e piii tranquilla, senza 
animositd nei confronti dei 
giomalisti, elegante e genti
le: ci offre del cognac, poi 
commenta: < Non si vorreb-
be mai il male degli altri, 
quello che conta e che tutto 
sia finito. La condanna? Piii 
o meno e quella che mi aspet-
tavo. In fondo non e mica 
Vergastolo. A Ferrari resta 
sempre una speranza di vi
ta. No, da Arma di Taggia 
non mi muovero. Ci sto be
ne, ho lavoro e una casa. Mi 
bastano ». 

Ore 18 - Piazza De Amicis 
brulicante di gente. Automo
bili dappertutto, molte targa-
te Novara, la provincia di 
Renzo Ferrari. L'aula e gre-
mita come un tram nelle ore 
di punta. La scala che con
duce ai piani superiori del 
palazzo e guardata dai cara
binieri. L'ex-amante di Re
nata Lualdi e solo con la sua 
angoscia, con la sua disperata 
speranza. 

Ore 18,30 - Entra in aula 
I'avv. Bruna, patrono di par
te civile, c Che previsioni, 
avvocato? ». « JVon sapret, e 
difficile dire. Gli diano pure 
le attenuanti, in fondo e un 
disgraziato...». Arriva anche 
il dott. Borgna, un amico di 
Barengo, che ha avuto il per-
messo di trattenersi un po' 
nella sala dell'imputato: 
€ Renzo — dice — e molto 
agitato. ' Continua a dire 
" tanto lo so che mi con
dannano", ma, al tempo 
stesso, sembra conservi un 
barlume di fiducia. E cioe un 
condannato alia sedia elettri-
ca che spera manchi la cor-
rente all'ultimo minuto. An
che se gli dessero 24 anni i 
un uomo finito >. 

Ore 18,45 - D'improvviso si 
nota il presidente della Cor
te che parla nel corridoio 
con il comandante della scor-
ta dei carabinieri. Subito do
po il cancelliere, dott. Gian-
nelli, fa capolino in aula e 
annuncia: * Fra mezz'ora cir
ca, la sentenza >. L'aula e 
presa letteralmente d'assalto. 
Un cordone di forza pubbli
co si dispone precauzional-
mente tra le transenne e il 
pubblico. Dicono a Ferrari 
che Vattesa sta per finire e 
lui, alzandosi di scatto. escla-
ma: «Mamma mia! Se mi 
daranno 24 anni chiederd di 
scontarli in una casa di la
voro. Ma se dovesse essere 
Vergastolo, pregherd la Cor
te che lo trasformi in una 
sentenza di morte >. Poi 
scende tra i carabinieri del
la scorta per ascoltare la let
tura del verdetto che segne-
rd il suo destino. 

Ore 19,40 - La lunga atte
sa e finita. Tutti in piedi: la 
Corte rientra. a? la sentenza. 

io Betti Giorgi 
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