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• NAPOU. £ stalo calcolalo che 
ciicolavano due milioni di auto-
mobili per le strade della pcnisola 
nella giomata del 23 dicembre. 
Dunque, lacendo un rapido calco-
lo: un millone novecentonovanta-
novemila piu il sottoscritto. Gia. Ci 
ho messo la bellezza dl quattro ore 
e mezza per raggiungere Napoli da 
Roma. Velocita di crociera, trenta, 
quaranta chilometri I'ora; sosle agli 
autogrill con file chilometriche alia 
cassa, al banco, perfino alle toilet
te; banchi di nebbia e una pioggia 
torrenziale che batteva 1'autostra-
da riducendo la visibility, almeno 
la mia, praticamente a zero. 

Insomma un inizio non proprio 
entusiasmante per la mia com-
spondenza da Napoli della prima 
del 0 rilorno d'o zappalore con 
Mario Merola. Prima, owia obie-
zione: potevi prendere il treno, im-
becille; la stessa che regolarmente 
faccio io ogni quatvolla sento di si-
mili esodi biblici durante le leste. 
Peccato che quando ho provato a 
prenotare due posti sul treno, il 
simpatico, spiritosissimo addetto 
alle ferrovie e scoppiato in una fra-
gorosa risata: «Ma lei sta scherzan-
do?... ah, ah, ah... Una prenotazio-
ne per II23, ah, ah, ah!...». Ci man-
cava solo che chlamasse i colleghi 
per scompisciarsi in compagnia. 
Una mezz'oretta per attraversare 
I'ingorgo napoletano e raggiunge
re il mio albergo. Ed eccomi di 
nuovo nel traftico a bordo di un 
tassl diretto al Mercadante per assi-
stere alle prove. «Senta un po', - mi 
chiede ii giovane tassista - ha un'i-
dea di dove si trova 'stu posto?». 
<Come, non Io sa?... e allora dove 
diavolo stava andando, scusi?»... 
>No, no, la direzione di marcia e 
obbligatoria... comunque 'o ssac-
cie, 'o ssaccie... Tenevo un'amne-
sia.„>. 

IL REPORTAGE. Napoli, gli ingorghi di Natale e Merola al Mercadante p*^ 

Per fortuna gli toma presto la 
memoria. Era solo un modo per at-
taccare discorso, II tassista esibisce 

3uell'affascinante miscuglio, tipico 
el plebeo napoletano, di estrosa 

esuberanza e di ironica, dlsincan-
tata saggezza che si rltrova in tante 
novelle di Domenlco Rea. Alia fac-
cia di tutti i decreti e controdecreti, 
estrae un bel pacchetto di Marlbo
ro rosse, naturalmente di contrab-
bando, e me ne offre una che ac-
cettovolentieri. «I1 massimo risulta-
to col minimo sforzo, ecco la mia 
tltosofia!», dice, reggendo con una 
mano, anzi con un dito, II volante, 
mentis con I'altra fuma beato, cro-
giolandosi sulle note dell'ultimo di
sco di Pino Daniele che fa da gra-
devole sottofondo alia nostra con
versazione. «Guardate, guardate 
com'e bellillo, pare 'nu quadro cu' 
stu mare 'ncazzato, eh, nun e ve
ra?... -c i fa, indicando gli scuri ba
stion!, illuminati dal ritlettori, del 
•Maschio Angioino" - «So' sette se-
coli che se ne resta la, verete 
cumnY si porta bene gli anni 
suoil... 'Iss 'o ssapevano, n'erano 
mica fiss'... 'Osapevenocheci ave-
vano 'a morl, ma che mill'anni rop-
po quel castello se ne steva ancora 
in piedi a parla' di loro...». 

Guardiamo Incantati il celebre 
monumento, il nero mare burra-
scoso, la spuma bianca che si (ran-
ge sul molo. Gil chiedo cosa ne 
pensa di Mario Merola e della sce-
neggiata. Immediatamente si seal-
da: «E ch'aggia' a penza?.. Che la 
dentro ce sta tutta Napule, nel be
ne e nel male...». Credo di capire, 
ma Io prego di spiegarsi meglio: 

•Intomo al mwwJo • all'etomtta del gestl»: Enrico Galllan, tempera e 

con specchiere alle pare-
ti 

Mangiamo in un nstorante ac-
canto al teatro Ordino al camene-
re ii menu a prezzo tisso segnato 
sulla carta. «No, no, chillu e pel fi-
scoV Poi il conto trascntto su un 
foglietto di block-notes Cito que-
sto episodio solo perche in esso si 
pud scorgere una conispondenza 
con le origini - e dunque con la 
storia - della sceneggiata forse 
non tutti sanno infatti che questa 
nasce nel 1919 proprio come espe-
diente per evadere le tasse sicco-
me sugh spettacoli canori gravava 
allora una tassa suppletiva, il com-
mediografo Ezio Lucio Murolo eb-
be 1'idea di aggiungere alle canzo-
ni un testo recitato Viceversa cre
do sia noto a tutti il succo di questo 
tipo dl rappresentazione: si tratta di 
un drammone «lacrime e sangue» 
costretto m una struttura narrativa 
essenziale tre personaggi chiave 
(essa, 'iss e 'o malamente), il buo-
no, il cattivo e una presenza fem-
minile, che si affrontano in preve-
dibili vicende di tradimenti, di 
amori e odn ancestrali, culmmanti 
in una canzone finale di successo. 
Una struttura, per quanta povera, 
corredata da parti comiche e da 
canzoni, quest'ultime atte a rimar-
care i momenti topici della trama 
La sceneggiata prospera dagli anni 
Vend fino alia fine della guerra Poi 
s'eclissd per un lungo periodo, per 
nfiorire proprio con Merola nei pri-
mi anni 60, nell'ormai celebre 
•iTeatro 2000» a Forcella, quando si 
facevano addmttura quattro spetta
coli al giorno che il pubblico, di 
estrazione popolare, seguiva con 
entusiasmo e viva partecipazione, 
tanto da identificarsi in toto con i 
personaggi propnone 'O zappalo
re, al momenta che il figlio - trasfe-
ntosi a Napoli e diventato un cele
bre awocato - disconosce la ma-
dre, il pubblico insorgeva con in-
sulti e minacce. La sceneggiata 
«dal vivo» ebbe termine agli inizi 
degli anni 80, con patetici tentativi 
di nportarla in vita al cinema e sul 
piccolo schermo 

'0 malamente ripulito 
«Nuie simm' proprio accussi, tuosti 
e chlen' e sentimento .». Si spiega 
ancora meglio, s'infervora- escono 
fuori altri binomi: fatalisti e roman-
tici, scettici e creduloni, truffaldini 
ma ricchi di una sincera e profon-
da moralita. 

Metro lequlnte 
Entriamo nel teatro dal retro, do

ve mi aspetta Rossella Serrate 
un'attrice della Compagnia "Attori 
insiemen che ha allestito lo spetta-
colo. Ml presenta il regista Rino 
Marcelli, i vari tecmci e attori che si 
aggirano per il palco Uno del figu
rant! sta accordando un pianofor
te, un altro trascina due seggiole 
impagliate, un terzo viene spedito 
a prendere le cambiali di scena 
Sasa, il tecnico delle luci, sghignaz-
za dal suo palchetto: «Ci so' le mie, 
se le vulite... Ne tengo una monta-
gna!»... Gli risponde il regista, in un 
dialetto strettissimo che mi traduce 
la Serrato: «No, le tue sono prote-
state. Si vedono le scritte Ci servo-
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no bianche, immacolate'» Gran ri-
sate, e poi un profluvio d'altre bat-
tute fulminanti improwisate Ii per 
Ii Passa un ennesimo attore carico 
come una bestia di materiali di 
scena- «Una delle caratteristiche 
delle compagnie napoletane, - mi 
spiega I'attrice, mentre ci accomo-
diamo in platea - e proprio che 
non ci sono ruoli nettamente sepa-
rati Se e'e bisogno, anche Merola 
si rimbocca le maniche per prepa-
rare la scena» 

II che e vera fino a un certo pun-
to Difatti, poco dopo ecco il mito 
vivente della sceneggiata parteno-
pea che fa il suo mgresso nel tea
tro. Attraversa tutta la platea ma-
stodontico, ingrugnito, torvo, (a-
cendo nsuonare pesantemente i 
tacchi sull'impiantito Indossa una 
polo rossa attillata, un lungo pa-
strano aperto sul ventre prommen-
te, scarpe nere di vemice, lucidissi-
me Subito i lazzi e ie risate cessa-

no. Tutti si mettono a fare il propno 
lavoro con maggiore solerzia, lan-
ciando di tanto in tanto occhiate 
apprensive verso il nuovo arrivato, 
che nel frattempo ha preso posto 
in platea e osserva senssimo, in re-
ligioso silenzio, le prove delle luci e 
del fondali. Gli si awicina Marcelli 
e parlottano fra loro. Ma si vede su
bito ch'e Merola che tiene il timo-
ne. Pendono tutti dalle sue labbra, 
pure il regista, che ascolta le sue di-
sposizioni, per poi trasfenrle agli 
attori e ai tecmci, con un tono piut-
tosto deciso e severo che sembra 
soltanto ad uso di Merola, giacche 
prima del suo arrivo ndeva e scher-
zava anch'egli come tutti gli altri. 
Mi viene in mente quella scena di 
Goodfellas in cui la voce fuon cam-
po del protagonista spiega, riferen-
dosi al personaggio del capo-fami-
glia, del boss, che per cotnunicare 
con lui bisognava sempre passare 
attraverso alcuni intermediari, per
che non tollerava che si tradissero 

le gerarchie e non sopportava di 
parlare con piu di una persona alia 
volta. 

Continuano le prove, viene illu
minate) 1'intemo della povera casa 
dello zappatore. Merola osserva fit-
to il fondale e sbotta: «Stu cazz' e 
fondale sc move sempre'» In eifet-
ti, colpito da una corrente d'aria il 
prospetto malconcio della parte 
d'ingresso della casa tremola co
me un lenzuolo steso su un balco-
ne ad asciugare. 

Forcella 
Ormai manca meno dl un'ora al

io spettacolo Una voce dal mega-
fono prega tutti coloro che non ap-
partengono alia Compagnia di ab-
bandonare la sala Siamo soltanto 
io e mia moglie di troppo, il mes-
saggio non potrebbe essere piu 
chiaro Prima di uscire, abbraccio 
con lo sguardo per 1'ultima volta lo 
splendido interno vuoto del teatro 
settecentesco appena restaurato, 
con I suoi velluti rossi, I'affresco 
della volta, i drappeggi, gli eleganti 

Ma eccoci finalmente all'inizio 
dello spettacolo II sindaco Bassoli-
no e sul palchetto centrale. Lo 
spettacolo, con tutti i limiti del ge-
nere, 6 rappresentato con gusto e 
bravura. Ma si tratta d'una «prima», 
e a parte gli amict, i parenti degli 
attori, i giornalisti, il pubblico pa-
gante e costituito per lo piu da bor-
ghesotti chiccosi e signore impel-
licciate della Napoli-bene. Lo stes-
so spettacolo, rispetto a quello tra-
dizionale, presenta una struttura 
pid sofisticata e «vezzosa», arricchi-
ta con balletti e raffinate soluzioni 
scenografiche, tanto che un gior-
nale ha titolato1 «La sceneggiata si 
mette ii frao> 

Comunque alia fine e stato un 
successone La canzone finale 'O 
zappatore ha commosso parecchi 
spettatori e si e conclusa con uno 
scroscio di applausi che non finiva 
piu. Merola, emozionato, ha msen-
to una sceneggiata nella sceneg
giata ringraziando con la mano al 
petto il sindaco Bassolino- «Grazie, 
Bassoli, stai nel mio cuore ». 

Marlodi ? gmnjio 1996 
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Le stanze 
del principe 
Doria 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• GENOVA >La gallena che guar-
da il mare coperta di marmorei fre-
gi. la sala meravigliosa per pere-
gnni arazzi, senche tende ed aurei 
veil.. e qui I'omda pugna dei gi-
ganti con Glove, mostmose aigui-
pedi sembianze, prostrate del ful-
mine tuttor minacciose... atterisco-
no lo spettatore» l viaggiatori eru-
diti del Cinquecento disegnavano 
cos! il bel palazzo del Principe che 
Andrea Dona si era fatto costnnre a 
Fassolo. alle porte di Genova Ag-
gredito da strade e autostrade, li-
nee ferrate e cimimere ledificio ha 
perso molto del suo fascino con-
servando perfl 1'autenticita degli 
interni. Gli ultimi eredi deil'ammi-
raglio hanno deciso di ncomincia-
re proprio da Ii. naprendo le stanze 
del Principe e donando al palazzo 
una vocazione espositiva e musea-
le 

Genova, citta d'arte, scopre pia
no piano i suoi segreti. I.'ultimo, 
quello dei Dona, appunto, e il 
trionfo della mitologia classics con 
gli affreschi di Perin del Vaga, ma
turate alia scuola di Raffaello, do-
mmati dalla figura di Glove che ful-
mina i giganti. Le allusioni visive si 
sprecano: nell'atno si incontrano 
le vittorie dell'ammiraglio genove-
se; nella loggia degli eroi le sago-
me degli antenati, nella stanza del
la Carita romana lallegoria dell'o-
spitalita, nelle camere le storie di 
antichi eroi apportatori di concor-
dia. Giardini e fontane fanno so-
gnare un mondo di giochi d'ac-
qua, grotte e pergolati che dal ma
re si estendeva sino alia collina. 
Andrea Doria qui si riposava dopo 
le sue imprese corsare, ospitando 
re e papi che gli garantivano Tin-
gaggio e la gloria come Carlo V e 
Filippo II, tessendo le sue infinite 
trame e preparando il suo disegno 
politico, la nforma delle istituzioni 
delle repubblica. Non ebbe alia 
sua corte grandl artisti come sep-
pero fare i Medici ma seppe lo stes-
so rinnovare il tardo-gotico affidan-
dosi al gusto maniensta-rinasci-
mentale. 

All'epoca di Giannandrea Doria 
soggiornarono nel palazzo il duca 
di Brunswick, la duchessa di Lore-
na, Maria d'Austna e Margherita 
d'Austna 11 nipote dl Andrea pro-
segul i fasti c le gesta del principe 
rendendosi protagonista, ollro che 
della battaglia di Lepanto, dell'in-
gradimento delle dimore familiari. 
Gli ultimi sussulti di bel mondo si 
ebbero nellOttocentocon gli arrivi 
nel palazzo del principe di Napo-
leone (1805) e Vittono Emanuele 
(1815) Dopo il degrado ecco la 
scelta di restituire alia citta uno dei 
suoi simboli. 

Che la nobile famiglia sia un vei-
colo di immagme pel la citta della 
Lanterna e testimonnto anche dal 
lancio di una iniziativ i di visite gui-
dateneiluoghideiDcna rlMF 

ANNIVERSARI. Cento anni fa nasceva Cirolamo Li Causi 

L'ultimo atto di Mommo: «Accuso Gioia» 
• L'ultima volta che il vecchio 
patriarca, ormai quasi cleco, occu-
po la prima paglna dei giomali era 
il 1976. Si presentb davanti al giudi-
ci di Palermo per accusare a viso 
aperto Gioia e Ciancimino. I due 
boss democristiani erano, a suo 
parere, responsabili politici e mo-
rati deH'omicldlo di Pasquale Al-
merico, Gioia era allora segretario 
provinciate della Dc e Almerico, re-
sponsabile della sezione di Cam-
poreale. Quest'ultimo non voieva 
dare la tessera del partita a Vanni 
Sacco, noto mafioso. Pag6 la sua 
opposlzione pesantemente: (u ri-
mosso senza tanti complimenti dal 
suo incarico. Erano trascorsi pochi 
giorni dal siluramento quando finl 
massacrato per ordine della mafia. 
L'ultimo atto politico di Girolamo 
Li Causi fu dunque una nuova, 
straordinaria testimonianza di co-
ragflio e di coerenza: «Combatto la 
mala dal 1944 - disse ai giudici - e 
ne conosco la mentallta, i metodi 
per conqulstare le insufflcienze dl 
prove, le capacita di mimetizzazio-
ne. Un uomo politico se e oneslo 
sa tutto. lo povero era e povero so-
no». II trlbunale dl Palermo dette 
ragione all'ormai ottantenne Mom
mo, una bella vittoria contra i ne-
mlcl dl sempre, a un anno preciso 
dalla morte. 

leri di quel comunista famoso 
per II suo coragglo e per la calda 
umanlla, si e complulo II centena-
rio della nascita. venne alia luce 

QABRIELLA MECUCCI 

nelle pnme ore dell'anno 189fi a 
Termini Imerese, figlio di un arti-
giano radicale, e giovanissimo co-
mincid a militare nelle file souali-
ste. A Venezia, dove si era trasfento 
per frequentare la scuola supenore 
di Economia e Commercio, co-
nobbe Mauro Scoccimarro suo 
compagno di corso Nel 1921, an
no della scissione che diede vita al 
partita comunista, non use! dal Psi, 
vi rimase iscntto sino al '23, quan
do passO al Pci. Antifascista attivis-
simo in tutto il Nord, questo figlio 
di Sud venne arrestato e proccs.-
sato In quel momenta la sua vita 
divento drammaticamente simile a 
quella di tanti militanti di sinistra 
carcere e confino sino al '43 Poi, la 
partecipazione alia Resisteuza Do
po la tnncea antifascista e partigia-
na, raggiunse la tnncea della SICI-
lia, Mommo, lontano dall'isola or
mai da vent'anni, fu mandate da 
Togliatti a Palermo Appena sbar-
cato dovette corrcre a Mazzanno, 
dove i contadini si erano nbcllati 
agli agrari e avevano brutiato alcu
ni deiloro palazzi. Poco dopo, i fat-
ti di Villalba. 1116 settembre del'44 
tre uomini erano arnvati al pane 
per un comizio Gino Cardamonr, 
Michcle Pantaleone, Girolamo Li 
Causi. Don Calo Vlzzmi aveva ac-
consentito alia manifeslazione a 
patto che non venissero toccati 
due argomenti- teiTa e mafia Ma 

quando prese la parola Mommo il 
discorso sembro subito tioppo pe-
ncoloso i contadini si awicinava-
no incunositi, I'oratore fece nfen-
mento esplicito al feudo di Micci-
che 11 prete di Villalba cominci6 a 
suonare le tampane e Don Cald, 
che stava in mezzo alia piazza col 
hastone in mano gndd nvolto a Li 
Causi «Non e vero» Pochi secondi 
c si scatcno 1'infenio i mafiosi co-
minciarono a sparare lasciando a 
terra 14 fenli Mommo colpito ad 
un ginocchio, stnllava "Fermi, 
sciagurati, concedo il contradditto-
no» Brandiva I'arma della disous-
sione e della legalita contra la fero-
cia del boss e del suoi picciotti Mi-
chele Pantaleone se lo canc6 sulie 
spalle e lo porto in salvo 

Quesli pniTu due episodi dell'e-
spenenza siciliana di Li Causi sono 
mdicativi del due grandl filoni sui 
quali il dingente comunista si im-
pegnera le battaglie contadinc per 
spezzare >l latifondo, la lotta alia 
mafia Una vita dura, spesso peri-
colosa L'isola divento nell'imme-
diato dopoguerra un punto decisi-
vo dal punto di vista della politica 
nazionale era considerato la base 
pnncipale di una [jossibile nscossa 
o secessione monarchico - reazio-
nana. Erano quclli gli anni di Giu-
liano, di Portella della Gincslra 
Dopo la strage del prinio maggio il 

bandito sensse a Li Causi «Come 
mai un Giuliano amatore dei pove-
n e nemico dei ricchi puo andare 
contra la massa operaia». Mommo 
gli nspose su La Voce della Sialia 
con tono profetico "Giuliano tu sei 
perduto e la tua vita e finita Sarai 
ucciso o a tradimento dalla mafia 
che oggi mostra di proteggerti o in 
conflitto dalla polizia Finche sei in 
tempo denuncia, alto e forte con 
tutti i particolan, con quella preci-
sione che i lunghi affanni e le notti 
insonni hanno scolpito nella tua 
memona, chi ti ha armato la ma
no » Aveva capito tutto e si preoc-
cupava anche della vita dell'assas-
sino Gli mdicava la strada per sal-
varla E, del resto, spesso amava n-
volgersi a chi copnva con l'omerta 
i responsabili di crimini efferati di-
cendo «Abbiate il coraggio dl libe-
rarvi». 

Nel 1962 saluto la nascita della 
commissione antimafia, di cui fu 
attivissimo vice presidents, come 
un'occasione stonca per la sua Si-
cilia Per died anni, sino al 72, ne 
fece parte, poi, ormai settanta-
scicnne, si ntirO dall'impegno par-
lamentare Continufi per6 a fare 
politica c sulla sua isola sensse un 
bel libra di memone Inline, nel 
76, quell'ultimo, orgoglioso gesto 
di denuncia Mori nell'aprile del 
77, a 81 anni, senza avervisto, pur-
Iroppo, i piimi grandl successi con
tra Costa nostra 

IL LIBRO. I processi politici nell'antica Roma 

Cicerone e tangentopoli 
ALESSANDRO SCHIESARO 

• Le fini di secolo mvitano a in-
contn epocali In Italia, per owie 
ragioni, si fa strada soprattutto I'i-
dea che la fine presunta della "pri-
ma» Repubblica ne ricordi un'altra 
di maggior momento, quella della 
repubblica romana nel 1 secolo 
a C 1 nfenmenti espliciti ormai ab-
bondano. C'e chi accosta il Caf al 
triumvirato tra Cesare, Pompeo e 
Crasso, e chi si appella ai prece
dent! romani per avallare la tesi 
che i recent! eccessi tangentisti son 
cosa vecchia, da libri di stona anti-
ca, appunto (cosi Luciano Perelli, 
incautamente, nel suo La convzio-
ne politico nellantita Roma, Mila-
no 1994) Andieotti stesso, (irman-
dosi Marco Cicerone junior in una 
lettera aperta a un mistenoso *no-
vello Catilina« spiana la strada al 
deputato leghista che cita Cicero
ne in aula per invitarc Catilina-Cra-
xi a togliersi di mezzo A simili con-
Ironti, forse ad effetto, ma in fondo 
solo libreschi, crede poco Ema
nuele Narducci, autore di un effica-
ce libro Laterza su fiotessiai politi
ci nella Roma anlica, un saagio che 
aiuta sia chi desidera un introdu-
zione agile ma accurata all'orato-
ria giudiziana romana, sia chi, ap
punto, voglia indagare la possibili
ty di analogie stonche certo at-
traenti 

Nei lunghi anni in cui si compie 
il tracollo delle iorme repubblica-
ne e i processi politici acquisisco-

no un'importanza sempre maggio
re, e diventano luogo privilegiato di 
scontro tra le varie fazioni in lotta 
Mancava a Roma i! comspondente 
delle nostre indagini parlamentari, 
e i singoli processi supplivano a ta
le vuoto !c aule del tribunali nchia-
mavano una folia vasta e composi-
ta, attratta da oraton di grande fa-
ma E proprio nel corso dl quel se
colo tormenMo e litigioso che I'o-
ratoria romana coglie successi im-
petibiii, e si impone come una 
disciplina autonoma e professio
na l L'eloquenza arcaica, quella 
legata, per escmpio, a un perso
naggio come Catonc, assegnava 
alle parole dell'oratore un peso di-
rettamente proporzionale alio sta
tus sociale e politico di chi ie pro-
nunciava II modello che Cicerone 
illustra nella prassi, e articola nella 
sintesi teonca del trattato Sull'om-
lores) basa invecc sul prestigio cul
tural dell'oratore specializzato, 
esperto di filosofia e morale, diritto 
e storia Vera e propria figura di m-
tellettuale e di «maestro nella co-
municazionc», I'oratore "modcmo» 
si forma a scuola, sui libri e sui lesti 
delle oraziom famose Non 6 un 
caso che una trasformazione in 
senso professional dcll'attivita 
oratoria non fosse stata vista di 
buon occhio dall'anstocrazia, desi-
derosa di mantencre per appan-
naggio oieditario un prestigio mdi-
scusso quando, nel 92 a C , Plozio 

Gallo apri a Roma una stuola di 
eloquenza I'anstocratico Crasso si 
affretto a farla chmdere 

In fondo, come osseva Narduc
ci, lo "Scandalo» provocate da que
sta oratona grecizzanle c mnovati-
va, awersata dai conservatori, uon 
e poi molto lontano da quello che 
ha fatto lamentare, all'epoca dcl-
larringa multimediale di Di Pietro 
al processo Cusani, la morte pre-
coce della retonca classica. quella 
che presenveva all'awocato paiole 
alate e citazioni solide, un modello 
umanista soppiantato senza troppi 
complimenti dai Cd, i video e i 
computers sfoggiati allow dall'ac-
cusa Ma si deve invece proprio ai 
romani, iicorda Narducci, I inven-
zione dei pnmt processi-t.[icttaco-
lo, quclli in cui la tecnica raffinatis-
sima degli oraton programma ogni 
dettaglio - la piega della toga, i ge-
sti del dito, lo sguardo, I'mtonazio-
ne - per sedurre e convmcere i giu-
rati. (Anche gli espenmenti multi-
mediali di Di Pietro gia impallidi-
scono di frontc alio sfoggio spctta-
colare cui sono ricorsi pubblico 
mmistero e difenson nel processo 
aOJ Simpson! Ma invocecliedi-
chiarare la morte dell'cloqucnza, e 
cercare confronti tra I Italia anni 
Novanta e la Roma che si awia nl-
limpero, C piu opporliino nflcttere 
a fondo, sulla scoria delle ottime 
indicaziom di Narducci sul ncsso 
tra potere, politica e tecnica m cm 
si colloca, da sempre lorakmn fo-
rensc 


