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LA TOSCANA FINALISSIMA A PORTE CHIUSE 
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Gli assegnatari sono intrap-
polati da un meccanismo 
burocratico che essi non 
controllano, dal quale sono 
distanti e al quale sono 
estranei -1«riformatori» si 
fanno vedere solo quando si 
tratta di riscuotere, vivono 
nelle low sedi urbane, decU 
dono senza consultare nes-
suno, sono esosi come agenti 
del fisco. 

« i 

pitolo 
«riforma» 

Dal noitro inviato 
AREZZOGROSSETO, , 

giugno. 

G IRANDO per la Toscana, 
vado alia ricerca dei se-
gni della < riforma » e 

• ' bonijica in agncoltura. 
Mi affaccio al belvedere di Cor-
tona, il sindaco mi indica I'enor-
vie spazio verdeggiante e oro 
della Val di Chiana, dall'azzur-
ro piatto del Trasimeno alle on-
dulazioni lontane dei colli se-
nesi. E' un ben di Dio, sembra, 
il projano resta incantato. Ma i 
non profani i panorami li ana-
lizzano, ci vanno dentro. Mi par-
lano di c siccitd *, il male orri-
bile delle antiche campagne, 
nient'affatto debellato, qui. « E 
l 'Ente Irrigazione Val di Chia
na? > domando. Scuotono la te
sta. L'Ente (nato nel 1961, su 
imziativa di Fanfani che raccol-
sc una serie di richieste conta-
dine maturate in una diecina di 
anni di lotta, proteste e proposte) 
s'e poi rivelato, come al solito, un 
anello in pin del sistema mono
polistic, una mano in piii alle 
societa elettriche concessionarie 
delle acque e all'azienda agraria 
capitalistica. E' vero che l'Ente, 
talora, ha richiesto perfino il pa-
rere della Federmezzadri, su ta-
lune questioni. Ma e anche vero 
— notano i comunisti toscani, i 
quali non hanno la sveglia al col-
lo — che tali < appoggi » l'Ente 
spesso li cerca per Jar meglio la 
sua politico ambigua. I dubbi al 
proposito, comunque, saranno ftt-
gati, tenendo conto che i due se-
natori fanfaniani dell'Aretino 
(Bartolommei e Moneti) nel ri-
chiedere la trasformazione del-
l'< Ente Irrigazione * in * Ente di 
Sviluppo >, hanno anche invo-
cnto tin articolo del Piano Verde 
(il 23 per Vcsattezza) in base 
al quale se l'Ente dt Sviluppo sor-
gerd esso dovra esserc il piii ac-
centrato possibile, escluderd ogni 
rappresentanza sindacale, taglie-
ra fuori i comuni da ogni rcspon-
sabilita e direzione. Se le cose 
andranno cost (ma I'opposizione 
e forte, nei comuni, nei partiti. 
fra i contadini) avrcmo in Val di 
Chiana un ente * riformatore > di 
tutto riposo per gli agrari e i mo
nopolist mentre gli eventuali be-
nefici saranno pagati dalle classi 
lavoratrici e dai comuni tnteres-
$ati (dell'Aretino, del Senese, e 

Domani il 

quinto servizio ' 

Grosseto e 
Rosignano: 

gli operai contro 
il monopolio 

A GROSSETO gli operai 
lotta no contro un monopolio 
(la Montecatini) che lavora 
con lo stile coloniale: alta 
produttivita aziendale, de-
pressione economica della 
societa civile. Sono propno 
• bravi » quelli della Monte
catini a fare i loro affari 
alle spalle di un'intera zona 
dai nomi drammat ic i , Ribol-

. la, Gavi , Gavorrano, sem-
pre piu spopolata e depres-
sa. E I'Azienda di Stato sta 
a guardare.. . 

A ROSIGNANO SOLVAY 
I termini del contrasto non 
sono • ottocenteschl », come 
in M a r e m m a . Ma la ten-
sione 4 forte. E il gigante* 
sco monopolio internazionale 
benche sia riuicito, in altr i 
tempi , a dare al Comune 
il cognome del suo fonda-
tore non e riuicito a deviare 
la marcia del suo antago
nist a locale, la classe ope-
ra ia . I I PCI a Rosignano e 
passato dal 45 al 48 ̂  il 
28 apri le. E in fabbrica la 
ftita C G I L ha piu del 70 <£ 
M votl . 

dell'alta Valle del Tevere) a prez-
zi incontrollati e incontrollabili. 
Se questo e il c fanfanismo > nel
la pratica, ci si domanda (e se 
lo domandano anche i giovani 
cuttolici di Arezzo imbestialiti 
per la piega che prendono le 
cose) se poi e vero che questo 
€ Junfanismo > esista come teo-
ria e prassi e di sinistra > o se 
non sia, calato nella realta, un 
surrogato solo piu efficienle e 
spregiudicato del vecchio « rifor-
matorismo > centrista di cattiva 
memoria. 

Progetti dell'Ente a parte, per v 
ora la Val di Chiana si regge 
tuttora sulle bonifiche di Leo-
poldo di Lorena, l'< austriaco *, 
il quale fece costruire un cana-
lone che serve ancora, sia pure 
poco. In quanto al resto, la de-
cantata € dinamica > del capita-
lismo agrario che finora qui ha ' 
regnato incontrastato su mczza-
dri e coltivatori, ha ridotto la 
Val di Chiana a una terra dal-
la quale la gente trova piu eco-
nomico [uggire (anche di qui, 
in undict anni, se ne e amlato 
circa il 20 per cento della popo-
lazione agricola. E si che qui 
non e terra di montagna « in-
grata *). 

Un capitolo 

penoso 
II capitolo «rijorma > in To

scana e forse uno dei piii peno-
si. Ad Arezzo si chiama Ente 
Irrigazione: a Grosseto si chia
ma Ente Maremma. Si tratta di 
un capitolo particolarmente pe
noso non gia perche — come di-
cono i fautori delle soluzioni in-
dividuali — la < riforma > in se 
e per se non funzioni e lo Stato 
abbia il dovere solo e soltanlo 
di dare miliardi a Bettino Rica-
soh, che poi li fa fruttarc lui. La 
penosita delle attivita di rifor
ma sta nel fatto che essa fun-
zionerebbe sc chi la dtrtge la 
avesse concepita come un mezzo 
per c liberare > e non per mgab-
biare i contadini. 

Parlo con gli assegnatari dpi 
Grossetano, in una riunione not-
turna fumosa e tempestosa. E' 
un diluvio di proteste: mi squa-
dcrnano i conti, voce per voce, 
e ne vien fuori un massacro di 
debiti c spese. Se la cavano so
lo quelli che hanno avuto tn 
sorte piii terra. Per gli altri e tin 
guaio; gli hanno dato una terra 
pessima, gonfia di salmastro, li 
hanno oberati di debiti, pot qli 
hanno detto « arrangiatevi >. Al-
cuni di qucsli assegnatari, oggz. 
addirittura scappano, come mez-
zadri di montagna. Vwono < ap-
poderati * secondo lo schema del 
< divide et impera >, isolati in 
mezzo alia Maremma come pio-
nieri. In quanto alle famose 
< sceltc > e alia * voce in ca
pitolo » che ogni seria rifor
ma dovrebbe conferire ai «r i -
formati *, meglio non parlar-
ne. Gli assegnatari hanno i li
bretti aziendali carichi, a loro 
insaputa. di addebiti messi d'uf-
ficio. per trasformazioni che. 
talrolta. serenno noco o nien-
te. La fame d'acqua buona im
pera. perche quclla che e'e d 
salmastra, rtschia di bruciare tut-
to. La stessa < cooperazione > 
dell'Ente e una spina nel fianco 
degli assegnatari. La diffidenza 
per la cooperazione coatta e talc 
che, paradossalmente, in zone di 
riforma, i contadini preferiscono 
aftittare ti trattore da un privato 
piuttosto che dalla cooperativa. 
Sc poi si pensa che gli « assegna
tari >, in realta, sono affittuari, 
perche stanno sulla terra in base 
a un contratto con la clausola dt 
« riservato domimo * (se non pa-
ghi le rate, ti cacciano e tra le 
cose da pagare gli assegnatari, 
sia pure poco, pagano anche u 
* Piano Verde >) si pud ' com-
prendere ti carattere non rifor-
matore ma ingabbiatorc della 
politico dell'Ente. 

Come bilancio di una simile 
politico nelle zone dt riforma 

accanto a un 20 per cento dt 
contadini divenuti c autosuffi-
cienti > (i piu fortunati, quelli 
che hanno terre piii ricche, piu 
acqua, piu strode) l'Ente Marem
ma registra I'abbandono di ben 
938 poderi e una situazione debi-
toria individuale che si aggira su 
una media di mezzo milione per 
nucleo familiare. E si che qui la 
riforma non e caduta su una mas-
sa contadina arretrata o incapa-
ce di afferrare il valore produiti-
vo dei concimi chimici e delle 
nuove tecniche. II contadino to-
scano sara individualista ma non • 
e ne * mugiko * ne figlio di c mu-
giki », su di lui non pesa un'ere-
ditd passiva, assenteistica. II suo 
e tin € individualismo » che non 
si ribella al principio della rifor
ma ma al modo balordo e farisai-
co con cut la riforma gli e andata 
non incontro, ma addosso, talora 
schiacciandolo. Con dei contadini 
esperti, previdenti e pignoli co
me quelli toscani, con gente che 
sa a memoria, tramandata da pa
dre in figlio, I'arte di far frutta
rc perfino i bordi delle strode, ci 
voleva la combinazione affaristi-
co-burocratica degli Enti demo-
cristiani e della Federconsorzi 
per non far fruttare, come po-
trebbero, la Maremma, la Val di 
Cecina, la Val d'Era, la Val di 
Chiana. Invece le cose stanno co-
si e i Montanelli gongolano. 
«L 'Ente Maremma e fallito >, 
scrivono, esaltando contro il 
principio della riforma la figura 
del « privato ». La polemica, ov-
viamente, e balorda perche so
no stati propria i calcoli tacca-
gni d'origine privatistico-specu-
lativa a fermare lo sviluppo a-
gricolo toscano. Ed e proprw la 
stessa mentalitd privatistico-spe-
culativa che e alia base degli 
enti d.c. a frenare lo sviluppo 
della riforma. Giocare con le pa
role e facile; ed e ancora facile 
ai liberali presentare la riforma 
come un fatto < socialista >, fal-
limentare. La realta e che cid 
che fallisce, nella Riforma de-

mocristiana non e il suo inesi-
stente «socialismo > (771a non 
sanno neppure dove sta di casn 
il socialismo i riformatori demo-
cristiani, che < appoderano » le 
famiglie contadine ben distanti 
I'una dall'altra, per paura che 
nei borghi nascano le sezioni del 
PCI — che nascono pero lo stes-
so) ma il suo ben presente neo-
capitalismo, il suo fiscalismo, il 
suo «cooperativismo» di tipo 
corporativo e fascista, il suo pa-
ternalismo, la sua spocchioaa 
inefficienza. Da questo, non da 
altro, dipende la circostanza che 
dopo anni e anni di riforma la 
media della produzione per et-
taro non supera le life 100.000 
e il reddito medio pro-capite le 
290.000. E' una oculata distribu-
zione di disagio, in sostanza, 
quella degli Enti democristiani. 
€ Colpa della riforma? > chiedo 
ai miei piuttosto turbplenti in-
terlocutori, gli < assegnatari > di 
Grosseto. • < 

Sbagliano 

due volte 
* E' colpa dei riformatori! > 

mi rispondono in coro. Non si 
tratta solo di < sfoghi > antifi-
scali. II fatto e che questi asse
gnatari sono intrappolati da un 
meccanismo burocratico che essi 
non controllano, dal quale sono 
distanti ed estranei. I « riforma
tori > si fanno vedere solo quan
do si tratta di riscuotere, vivono 
nelle loro sedi urbane, decidono 
senza consultare nessuno, sono 
esosi come agenti del fisco, petu-
lanti e inefficienti come profes-
sorini presuntuosi. « Che li pos-
sino... > borbottano i contadini. 
Nessuno di essi sognava, dive-
nendo « assegnatario >, di farsi 

Contadini toscani al lavoro in una fattoria d«lla Maremma. 

mi posfo dt paradiso in terra. Ma 
e certo che pochi, oggi, sono gra
ft per il modo con cui, sulla loro 
pelle, lu Democrazia -cristiana 
ha condotto I'esperimento < rt-
formatore > centrista. La tecni-
ca usata e tale che fa pensare sc 
non sia giusta I'ipotesi piii spe-
ricolata secondo cui, in alcum 
settori democristiani, nel dise-
gno generate rientra anche quel-
lo del fallimento dei propri e-
spcrimenti di riforma, per dimo-
strarne la inutilitd. Ma se que-
sta ipotesi e vera, i democristia
ni sbagliano due volte: se il fa
re la riforma male non U salva 
dagli insulti delle destre, far lu 
riforma malissimo, non li salva 
dalla protesta delle popolazioni 
c riformate » che vogliono una 
riforma come si deve e non in 
punta di piedi, o di nascosto, per 
non dare fastidio agli «altri >. 

Quel che ci vuole, e una po
litico dt riforma e bonifica sul 
serio, che ancora non e'e stata. 
La gente chiede piii terra: ma, 
anche se - la qtiestione e seria 
e non e risolvibile dando agli 
assegnatari delle « aggiunte > di 
terra cattiva, la questione di fon-
do e che i redditi della terra mi-
glioreranno soltanto se • l'Ente 
compira una < svolta > negli in-
vestimenti, tendendo alia mecca-
nizzazione e alia specializzazio-
ne. Ci sono poi migliaia di etta-
ri da irrigare, e e'e da creare 
una struttura di mercato per la 
compravendita di prodotti, an
che sul piano internazionale. E 
non si pud poi pretendere che le 
cellule vitali della riforma, le fa
miglie, vivano nelle condizioni 
assurde in cui sono state poslc. 
I debiti che i contadini hanno 
contratto, non sono dovuti a 
€ eccessi di consumo >, come di
ce Carli: ma a un reddito che e 
basso per motivi strutturali, a 
spese squilibrate per errori di 
calcolo non dei contadini ma 
dell'Ente. Dunque la revisione, la 
dilazione e la sanatoria dei de
biti si impongono. Cost come si 
impone la revisione del contrat
to di assegnazione, garantendo 
anche ai figli e alia moglie de
gli assegnatari il diritto di pro-
prietd e la possibitifd di < surro-
gazione >. In sostanza si tratta 
di t rasformare in senso ctuilc e 
democratico la struttura inter
na del meccanismo della Rifor
ma, ponendo i contadini al cen
tra del processo produttivo, tion 
lasciandoli ai margini. Per que
sto le cooperative esistenti non 
devono risultare per i contadini 
un < obbligo > in piu, ma un 
punto di forza. E non sard mai 
cost finche le cooperative sa
ranno di tipo € peronista », sen-
za vere elezioni tra i soci, desti-
nate non a dare autonomia ai 
contadini ma a tncasellarh in re-
parti burocratizzati, da tenere 
sotto attento controllo. 

In conclusione, anche nelle zo
ne di riforma — come nelle zone 
di mezzadria — il nodo della 
ensi agricola resta politico e so-
dale. Sono le scelte neocapila-
Ustiche dei democristiani, che 
mettono le campagne mezzadnh 
alia merce del capitate prtrato 
che le sconquassa. E sono le 
scelte corporative nelle zone dt 
riforma, che fanno marcire il 
barlume di nuova struttura che 
s'cra crcala nelle zone dt Ma
remma, E non e che il caratte
re del nodo non sia chiaro alia 
gente. Psicologismo e macchiet-
tismo a parte sul < carattere * 
dei toscani, i fatti danno chia-
rezza sempre piu. E non e per 
« rosolia politico > generica, ma 
per una acquisizione sempre piii 
cortsapecole di che cosa signtfica 
avere o non avere il potere in 
mano, che mezzadri e assegna
tari, nelle condizioni piu diver
se, nelle « Toscane » piii diffe-
renti, guardano sempre a sini
stra, Dico a sinistra, si inlendc, 
non al centro-sinistra. 

Maurizio Ferrara 

> A 

Duemesidi 

spareggiperlo 
1 

scudetto 1925 
Sono passari quasi quarant 'anni da allora, I'eta gia matura di 

un uomo, I'eta di Mastroianni e di Walter Chiari, anche Lorenzi 
nasceva in quelTanno, Mazzola I, cioe il padre di Mazzola I I 
e I I I (cosi vorrei che l i chiamassero, come usava una volta), era 
u n b a m b i n o d i s e t t e . E r o u n b a m b i n o a n c h ' i o , a v e v o c o m i n c i a t o d a poco a i n t o -
r e s s a r m i v a g a m e n t e e g o l o s a m e n t e d i s p o r t , c ioe ca lc io , b o x e e c ic l i smo: m a 
u n ' e c o p i u t t o s t o p r e c i s a d e l l ' e p i c a b a t t a g l i a t r a G e n o a e B o l o g n a m ' a r r i v o e 
c o m e . C i n q u e p a r t i t e c h e t e n n e r o o c c u p a t i p e r t u t t a Tes t a t e (da l 24 m a g g i o al 
9 agosto!) le due squadre e i loro tifosi; c inque part i te ci vollero per decidere chi, 
l 'hanno successivo, sarebbe sceso in campo con lo scudetto sulla mafilia. La ma^nior 
par te degli appassionati di oggi in quei giorni non era nemmeno nata, logico non 
sappia quasi niente di quella ormai favolosa vicenda; la maggior par te dei viventi 
d'ciliora sono morti , e tra di 
loro anche taluni protagoni
st! di quelle part i te (i ge-
noani Alberti, Barbieri , Bel
lini, Leale e Catto. i bolognesi 
Giordani. Muzzioli e Perin). 
che non potrebbero raccontar-
le. Quarant'anni sono un bat-
tito di ciglio di fronte alia sto-
ria, ma nella vita degli uoniini 
hanno un peso greve, raechiu-
dono quasi due generazioni: i 
quarant'anni che intervallano 
i Genoa-Bologna d'allora e il 
Bologna-Inter di oggi sono co-
si lunghi che in mezzo e'e qua
si tutto il fascismo. e'e la libe-
razione e e'e il regime demo-
cristiano; Gmmsci e ancora li-
bero quell'estate. Matteotti e 
stato ucciso l'anno prima, Gio
vanni XXIII non immagina 
mai che un giorno sara papa. 
Stalin e appena succeduto a 
Lenin e Krusciov e un giova-
notto di belle speranze, Roose
velt un giovane uomo politico 
e Kennedy un bambino che 
gioca a palla. 

Figuratevi se un tifoso di 
oggi puo ricordarsi di De Pra 
e di Gianni, ovvero i due gran-
di portieri di quelle partite. 
dei terzini Bellini e De Vecchi 
detto « figlio di Dio» da una 
parte, e Borgato-Gasperi dal
l'altra, delle due celebri me-
diane Barbieri-Burlando-Leale 
e Giordani-Baldi-Genovesi; di 
Alberti e di Perin, di Sardi e 
di Santamaria, di Delia Valle 
e di Schiavio. di Catto e di 
Muzzioli, di Pozzi e di Mo-
ruzzi, io li ho mischiati tutti. 
gli attaccanti in rossoblu di 
qua e di la. e sarebbe un bel 
«quiz» vedere quanti sanno 
distinguere genovesi e bolo-
gnesi tra loro. Ho poco da di-
vertirmi del resto: son giochi 
melanconici e ti ci conti in-
sieme tutte le grevezze della 
tua mezza eta. 

Anche l'anno prima la finale 
del campionato, o spareggio 
come si preferisce dire adesso. 
s'e svolta tra Genoa e Bolo
gna. che vincono cosl per due 
stagioni di seguito i rispettivi 
gironi, e per due stagioni deb-
bono vedersela direttamente. 
II campionato a quel tempo si 
disputava in due gironi. le vin-
centi s'incontravano prima sul 
campo deU'una e poi deU'altra. 
con una «bella - se necessa-
rio. Non si teneva conto del 
goal-average, ma solo del ri-
sultato: tant'e vero che 1'altro 
spareggio che impegno il Bo
logna prima di quello di do-
menica prossima (1929. contro 
il Torino^ si concluse con la 
-be l l a - di Roma (1-0, goal di 
Muzzioli e secondo scudetto 
bolognese) pur essendo in van-
taggio di goal il Bologna (3-1 
a Bologna. 0-1 a Torino). Infi-
ne. c*e da dire che i gironi che 
designano le finaliste compren-
dono solo le squadre setten-j 
trionali. 

Quelle del centro-sud sono 
ancora bambine: hanno i loro 
campionatini, e quella che ar-
riva prima primissima e am-
niessa ali'onore di batt«rsi con 
la finalista del nord, p»*r una 
finale nazionale che pero non 
interessa nessuno. Infatti chi 
ha vinto al nord e il nuovo 
campione: la partita al sud 
(anzi due. una a Roma o Na-
poli o in Toscana e una a Bo
logna. Genova. Torino o Mila-
no) non e che una specie di 
giro d'onore per gli undicj 
trionfatori. che semmai devo
no stare attenti a non umiliare 
i provvisori rival i. anzi i do-
cili partners di un'esibizione: 
a non aggravarli con troppi 
goals, ecco. 

Cosl andarono le cose fino 
al 1929. che fu l'ultimo anno 
dei due gironi e della separa 
zione tra nord e sud. Furono 
molti anni di finali. tutto il rie-
cennio degli anni venti. dicia-
mo: ma niente di simile alia 
calda estate del 1925 e'era mai 
stato ne ci f J in seguito. Co«;a 
sono i pasticci delle provette 
manomesse di fronte a cinque 
scontri a oltranza. pieni di 
tempi supplementary di fati^a 
e di tifo"' Tanto tifo che 0 
scapparono addirittura le re-
volverate. come poi vi raccon-
teremo. 

• • • 
Prima di quel 24 maggio. 

non e poi che le due squadre 
abbiano proprlo passeggiato 
Leggo su un aureo libretto 
(-11 mezzo secolo del Bolo
gna <•> che i rossoblu di Schia
vio tra girone eliminatorio e 
amichevoli vengono da 46 par
tite. nel corso delle quali han
no segnato ben 121 goals (un-i 
volta per tutte i miei 121 o 
46 lettori mi scuseranno ?e 
non uso. ne userb mai la paro-
la - r e t e - . cui sono allergica-
mente sensibilizzato da quan
do i fascist! la imposero in 
luogo di goal; c mi pcrdonino 
la civetteria di scrivere sem
pre goal con la grafia inglcse. 
• tanto di s al pluxale, non 

Renzo De Vecchi, - i l figlio di 
Dio», uno dei piu famosi ter
zini della nazionale italiana 

posso fame a meno). Va detto. 
certo, che la maggior parte 
degli awersari — tolti cioe i 
torinesi e anche i piemontesi 
(la Pro Vercelli!), i milanesi 
e magari Padova, Brescia e 
Modcna. a quei tempi ben for-
ti — oppongono solo rozza e 
inadeguata resistenza. Ma e 
tempo di arrivare a quel 24 
maggio. Sentirete che roba: 
e'e almcno un episodio che 
scotta in ognuna delle cinque 
partite. 

La prima si svolge a Bolo
gna. A cinque minuti dalla fi
ne il risultato e di 1-1. Catto 
del Genoa segna il 2-1. Manca 
un minuto Rigore contro il 
Genoa. - I miei compagni •», mi 
ha raccontato un mese fa il 
portiere De Pra, cioe un si-
gnore voluminoso di 64 anni. 
- piangono tutti. Io divento un 
leone e mi metto a urlare co
me un matto che lo paro, lo 
paro. Parte Baldi per il tiro, 
e parto anch'io, esco almeno 
sei metri dalla porta e lui, che 
era un rigorista inesorabile, mi 
infila sulla mia sinistra. Ma 
I'arbitro appena m'ha visto 
muovermi ha fisehiato, e cosl 
il goal non e valido. Baldi, con 
le mani nei capelli, scappa 
verso il centro del campo, ma 
i suoi compagni lo fcrmano. il 
capitano Della Valle gli co-
manda di ripetere lui il tiro. 

Angelo Schiavio nei pr imi 
anni della sua c a r r i e r * 

Io adesso mi guardo bene dal 
muovermi, solo mentre sta per 
tirare accenno a uno sposta-
nieuto del corpo verso sini
stra. cosl lo indui-o a tirarmi a 
destra. dove infatti mi butto 
alia cicca. D6 una manata al 
pallone. che tocca il palo e 
lentamente torna verso di me. 
Io per6 sono sbilanciato, Baldi 
arriva a cento all'ora e so che 
non farb in tempo a ricuperare 
la palla. Con immenso sollie-
vo. vedo i miei compagni, e 
Burlando in testa a tutti, but-
tarsi come pazzi su Baldi e 
atterrarlo L'arbitro non osa 
dare un altro rigore, fischia la 
line, abbiamo vinto...». 

Rivincita a Marassi. Vince 
il Bologna per 2-1. Fino a tre 
minuti dalla line il Genoa e 
campione, 1*1 — 1 gli basta. A 
Pozzi, ala destra del Bologna, 
viene in mente di mandar sot-
to il mediano Genovesi, pren-
dendo il suo posto: una mano-
vra che qualche volta ha frut-
tato. * An e meca samper fe
stal •» dice Genovesi spostan-
dosi all'attacco, ma intanto gli 
arriva la palla, va via e giunge 
a distanza di tiro. De Vec
chi gli viene incontro, lui 
lo scavalca con un pallonetto, 
che Della Valle raccoglie di 
testa sorprendendo De Pra 
spiazzato. Bisogna ricomincia-
re tutto daccapo, le due squa
dre sono alia pari. . . 

E pari restano negli altri 
due romanzeschi incontri, - il 
primo a Milano (2-2), il se
condo a Torino (1-1). Ai tem
pi supplementari ci arriva so
lo il « match » di Torino, per
che al momento di ripresen-
tarsi in campo dopo la fine 
dei 90* il Genoa rimane per 
protesta negli spogliatoi. II 2-2 
ch'era un 2-0 per il Genoa 
alia fine del primo tempo, fe 
propiziato da un goal fanta-
sma di Muzzioli: ancora oggi 
nessuno sa se quel tiro ha 
sfondato la rete o. finito fuori. 
e stato fulmineamente •> truc-
cato •• dai tifosi bolognesi che 
stazionano dietro De Pra. Cera 
tanta gente che l'arbitro Mau-
ro 6 costretto a far giocare la 
partita (come avvenne pochi 
anni fa per un Inter-Juven-
tus) col pubblico fin sulle linee 
bianche. 

Passa un mese di polemiche 
(il Genoa dice che il goal non 
e valido. il Bologna che il Ge
noa non doveva ritirarsi ma 
reclamare) e solo il 4 luglio ft 
possibile giocare il quarto In
contro, che si pensa sara quel
lo definitivo. Per impedire la 
sia pur pacifica invasione di 
campo di Milano. e'e tanta di 
quella forza pubblica che li 
calcola vi sia un carabiniere 
ogni cinque metri. Ricorda un 
testimone: «Mai partita fu 
giocata piu correttamente per 
tutti i 120 minuti di gioco, mai 
direzione fu piu magistrate di 
quella dell'arbitro Gama, mai 
cquilibrio fra due squadre e 
due sistemi di gioco fu piu 
perfetto-. Questo idillio fu 
brutalmente spezzato da quel
lo che awenne dopo, in sta-
zione, dove i tifosi che ripar-
tivano per Bologna e per Ge-

_nova vennero alle mani. Qual-
"cuno anzi tirb fuori la pisto-

la, ci scappb un ferito e gli 
spari furono molti. Era ancora 
vicino il tempo dei soprusi e 
delle squadracce fasciste... 
Scandalo enorme, altre pole
miche, infine il rischio che il 
campionato non avesse un esi-
to finale (un no* come oggi 
con la vivaddio incruenta sto-
ria del doping). 

Passb ancora un mese, la 
pace fu fatta, e venne deciso 
di risolvere la dura questione 
della superiorita di questa o 
quella squadra giocando una 
sola partita, a porte chiuse. La 
stampa scrisse che si era scel-
to Torino, invece pochi cospi-
ratori sapevano che si tratta-
va di Milano. 

9 agosto, ore 7 del mattino. 
Sveglia alle 4 per tutti, cola-
zione (Delia Valle mangiO 
mezzo polio, tutti gli altri, ge-
noani e bolognesi. spizzicarono 
banane o zabajoni). un'ora di 
massaggio e poi via. Cento 
spettatori soltanto assistettero 
alia storica finalissima, diri-
genti federal! e giornalisti. IT 
forse 1'unico caso al mondo di 
una gara calcistica tanto im-
portante che si svolge in asso-
luto silenzio, in un campetto 
di periferia senza nemmeno 
tribune. Si sentivano i richia-
mi dei giocatoii, i due goals 
non suscitarono la piu tenue 
eco di scatenato cntusiasmo. 
Vinso il Bologna, segnarono 
Pozzi al 1. tempo e Perin al 
2 . il Bologna conqiwstb il suo 
prin::» scudetto fine.-.do in no-
ve, per l'espulsionc di Gior
dani e del terzino Borgato. 

Puck 
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