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Un'altra giovanissima 

negro trionfa a Tokio 

omia 
Dal nostro inviato a Tokio 

V 0 : ' 

I'erede 

di 
•-- ' :i (:V;v;.. TOKIO, 16. 
La Wilma Rudolph delle olimpiadi 
Tokio si chiama Wyomia Tyus, un 

kome strano e difficile, che pressap-
boco si pronuncia Uaiomia Taies 
[Wyomia da Wyoming). E' gibvane, 
liccola, snella, timida e simpatica, con 
juegli stessi bruschi passaggi dalla 
lelanconica impassibility del viso a 
catti di adolescente allegria, di « gio-

Halita africana >, cosi comuni fra i 
legri • di America. Avrebbe tutti i 
jumeri per essere un personaggio « da 
jpertina >, anche se oggi ha fatto 
leno di ieri e se non e riuscita co-
mnque ad abbassare il record con-
luistato dalla Rudolph net 1961. Ep-
[ure non ha strappato grandi applau-

e la sala delle interviste non era 
;mmeno piena, quando vi e entrata 
»r la consueta conferenza stampa, 
ie a un certo punto il suo allenato-
i, anche lui negro, ha interrotto chia-
landola per cognome, con il tono se-
sro e asciutto di un professore che 

|chiama una alunna indisciplinata. E 
fyomia se ne e andata a testa bassa, 
ibarazzata e confusa, con il viso su-
ito e la pelle bruna lievemente ar-
^ssata da un afflusso improvviso di 

igue. .> ' - . ' . . " ' • • • 
[Queste Olimpiadi — e una previ-
)ne generale — non daranno • al 
)ndo . perspnaggi da ricordare con 
fetto, pe r -mot iv i - semplicemente 
lani, per una emozione, una vibra-
)ne che vada al di la del punteg-

(il caso di Karunanda e un'altra 

faccenda: siamo, credo, in pochissimi 
ad averlo segnalato). „ 

Di chi la colpa, se di colpa si pud 
parlare? Degli atleti? No certo. Gli 
atleti sono la, avidi di incoraggiamen-
ti, di applausi, di calore. Allora del 

: pubblico? Siamo in molti a pensarlo. 
Molti stranieri, soprattutto i francesi, 
ma anche per esempio alcuni sovie-
tici, atleti e turisti, parlano con no
stalgia di Roma, della rumorosa af-
fettuosita • del pubblico romano, del-

. la emotivita latina che crea fra spet-
tatori e campioni quella attenzione 
reciproca, quella corrente di slmpa-
tia, o magari di antipatia. che da un 

. sapore tutto speciasle alle competi-
ztoni sportive, incita a raggiungere 
migliori risultati, e crea negli stadi 
quel clima di eccitazione, di entusia-
smo, che da solo € fa spettacolo >. ;•; 

Nulla di tutto cid in Giappone. Sor-. 
ridenti e cortesi, educatissimi e com-
posti, i giapponesi sembrano incapaci 

. di entusiasmarsi per questo o per 
quel campione, di operare scelte ma
gari capricciose ed ingiuste, ma libe-
re, personali e spontanee. Un sangue 
tiepido e lento sembra scorrere nelle 
vene degli spettatori di Tokio. Ap-
paiono tutti alio stesso modo, i primi 
e gli ultimi. Raggelati, paralizzati da 
inibizioni antichissime e modernissi-
me, feudal]' e neocapitaliste, j giappo
nesi non perdono mai il controllo. II 
risultato e sconfortante. Spesso si sfio-
ra la noia. • ' • • " : 

Non cosi gli europei e gli america-
ni, che fanno il tifo, si agitano ed ur-

Mizzi vuol mettersi al sicuro 

Terremoto 
(dopolo 

nei 
quadri della 

Federconsorzi 

TOKIO — WYOMIA TYUS con un ultimo guizzo e protesa in avanti taglia.col petto il filo di lana precedendo 
la connazionale MCGUIRE (seconda da sinistra) e la polacca KLOBUKOWSKA (a destra in alto) 

lano. Ma sono troppo pochi, e la loro 
vitalita non riesce a lacerare il dolce, 
quieto muro di ovatta che avvolge lo 
sladio. I neozelandesi sono quelli che 
si danno da fare piu di tutti. Stasera 
hanno fatto follie per il loro Snell, 
e poi li ho visti uscire dal National 
Stadium con l'aria trionfante, gioiosa 
e' strafottente di chi ha conquistato 
il mondo. Con le loro pagliette gialle 

in testa, le loro giacche blu dai bottoni 
di metallo, il taschino ricamato con 
le insegne di questa o quella associa-
zione sportiva, di questo o quel colle-

. gio, universita, scuola media, mette-
vano allegria. Piu tardi, a bordo della 
loro nave, la Oriental Queen, ormeg-
giata accanto alia nostra, hanno fe-
steggiato la vittoria sugli 800 - metri 
con danze frenetiche e sbronze furi-

bonde. Vibrava in- ciascuno di loro 
1'anima sanguigna, godereccia e sen-
suale della vecchia Inghilterra di Tom 
Jones, cioe della vecchia Europa, tra-
sferita in quest'altro emisfero. -Bal 
molo, i poliziotti giapponesi guarda-
vano con aria di cupa • disapprova-
zione. 

a. s. 

Nelle alte sfere della Fe
derconsorzi — a quanto ab-
biamo appreso dal periodico 
Incontri, edito dalla Fertil-
macchine — e in atto un 
piccolo terremoto. Leonida 
Mizzi — il numero uno del
la istruttoria penale avviata 
dalla magistratura per pecu-
lato. truffa ed altri reati — 
si sta liberando di alcuni 
suoi collaboratori, tra i piu 
intimi. Da un giorno all'al-
tro hanno difatti lasciato la 
Federconsorzi l'avvocato 
Romanini, capo deH'um-
cio segreteria e affari ge-
nerali; l'ingegner Bellini, 
capo del servizio tecnico 
industriale; l'ingegner Pia-
centini, capo del servizio 
macchine. Si dice che ad 
ognuno di questi funziona-
ri sia stata data una liqui-
dazione molto vistosa per 
assicurare al Mizzi una suf-
ficiente tranquillita nei 
confront! di «coloro che 
sanno tutto >. Del resto le 
stesse qualifiche dei funzio-
nari allontanati fanno sup-
porre di quali affari essi 
fossero a conoscenza: il ca
po della segreteria conosce-
va tutti i documenti che 

Le Olimpiadi 

I DUE 
TOKIO, ottobre ' 

ie Giapponi antagonisti si 
jntrano, urtano, s'aggrov-i 
xno sotto i nostri occhi. Ed 
ina lotta drammatica, uno 
ettacolo angoscioso, che ri-
Itte in discussione idee, 
winzioni, pregiudizi, e /a 
ritare perjino del signiji-

\o •• di parole cosi comuni 
ie antico, moderno, vec-

\o, nuovo. Due Giapponi: 
fresente-futuTo, fantascien-
:o, avido di . precisione, 
iticita, efficienza, produtti-
I, creatore divoratore ado-
ire di cemento acciaio pe-
\io carbone elettricita, il 
ipone elettronico-fotogra-
-radiotelevisivo, il Giap-

ie dei mille strumenti, dei 
let maniaci, e delle mac-
xe di precisione che sfida-

\e battono la concorrenza 
paesi piu avanzati d'Eu-
e degli stessi Stati Uniti. 

poi il vecchio Giappone, 
presente - passato, • me-

ivale e feroce, gentilissi-
e tenero, sanguinario e 

\cato, impetuoso ed ipo-

indali di legno e scarpe di 
io aguzze « all'italiana > o 
idrate all'inglese si". af-
tano sugli stessi marcia-
li. Ci sono ragazze (se n'e 
ito molto anche in Italia) 
si fanno operare gli oc-

\per arrotondarli, per can-
ire quel taglio a mandor-
xe pure e~ cosi bello. Ma 
testi ultimi anni c'e sta

in netto rilancio del ki-
sia maschile, sia jem-

tle, uno '• strano • ritorno 
[anftche usanze, che forse 
jno di vanxtoso snobismo 
le classi medie arricchite 
room, forse un bisogno di 
xnza, una disperala for-

{d'inconscia difesa contro 
inzare del cemento arma-

xplacabile come il fiume 
\va di un vulcano. tl poli-

che attraverso una ra-
transistor invia infor-

toni e riceve ordini dal 
xissariato lontano chilo-

H, ha la stessa sagoma e 
tmente anche la stessa 
falita di un soldato della 
ra russo^jiapporiese. • E" 
trno? F antico? 

porta del tassi si apre 
ricamente (il cliente e 
ito di non toccarla). Si 
le, c sembra di stare a 
Ira, ma subito si lascia la 
le strada a doppia car-

iata, si entra in una via 
\ale, ed ecco un vicolo 
ino. provinciate, nei sen-

\uono della parola, con 
lie case di legno, elegan-

illa loro perfetta sempli-
iche perd attendono ras-
ite il fatale bulldozer 
fra uno, due anni, le di-
jgera per fare posto ad 

palazzo alto quat-
9-:.. 
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tro o cinque p'tani: (il vero 
grattacielo e impossibile nei 
paese dei terremoti) e < pro-
fondo » altri due o tre piani, 
che ospiterd una banca, un 
trust, una compagnia di na-
vigazione, e insieme un night 
club, un garage, e forse un 
ristorante dove verrd servito 
il sushi, il pesce crudo, secon-
do le vecchie usanze, con le 
vecchie salse; perche il vec
chio Giappone e duro a mori-
re, agonizza, ma si aggrappa 
anche al cemento armato, si 
rannicchia sotto i piloni delle 
autostrade, in tutti gli spazi 
vuoti, e cosi sopravvive, come 
un mendicante, sulla soglia 
gelida e ostile del Giappone 
di oggi e di domani. '.-.-• 
' Si sono rivisti i rikscio, ti-

rati da vegliardi laceri e ma-
cilenti (come comparse di un 
film in costume di Akira Ku
rosawa) o da giovanotti ner-
boruti e capelluti, dalle facce 
a forma di accetta. Ma il pri-
mo ottobre e entrata in fun-
zione la nuova linea Tokio-
Osaka, su cui i trcni marcia-
no a 250 chilometri all'ora, 
servendo le agglomerazioni 
di Tokyo-Kawasaki-Yokoha
ma (22 milioni di abitanti), 
Nagoya e Osaka-Kobe, dove 
si ammassa piu del 40 per 
cento delta popolazione giap-
ponese e il 70 per cento della 
produzione industriale. 
• L'ufficio stampa delle Olim
piadi ha dato ai giornalisti 
un'ampia • informazione su 
questa ferrovia ultramoier-
na. Apprendiamo che i bina-
ri. lunghi 515,4 chilometri, so
no quasi rettilinei, che non 
ci sono passaggi a livello. che 
i tunnel sono lunghi 65 km., t 
tratti sopraelevati WO km. e 
i ponti 44 km. I 360 vagoni 
(12 vagoni formano un tre-
no) sono guidati con un siste-
ma di controllo automatico 
che si chiama CTA. Freni 
speciali entrano in azione da 
soli quando il treno supera 
la velocita prevista nei punto 
in cui si trova. Tutte le atti-
vita dei treni sono control-
late da un sistema centraie 
situato a Tokio. Radio a lun-
qhezza d'onda VHF permet-
tono ai vari treni di comuni-
care fra loro. In caso di peri-
colo, il conduttore - (perche 
non chiamarlo comandante?) 
DUO bloccare tutti i treni sul-
lo stesso tratto di linea, met-
tendo in corto circuito Velet-
tricita con ! un interruttore. 
(L'uomo non e dunque scom-
parso del tutto). Ci sono dei 
son?egtianti lungo la ferro
via. ciascuno con un apparec-
chio portatile che emette se-
anali in codice ai treni, per 
fermarli in caso di pericolo. 
Perfettamente pressurizzate 
come aeroplani, per rispar-
miare ai viaggiatori le spiace-
voli sensazioni che si prova 
no entrando nelle gallerie, le 

nei crogiuolo del capitalismo ultramoderno di Tokio 

Sandali di legno e scarpe di cuoio aguzze «all'italiana» o 
squadrate «all'inglese » si affrettano sugli stessi marciapiedi; 
ragazze che si fanno operare agli occhi per arrotondarli; il ri
lancio del « kimono»; la porta del taxi che si apre elettrica-
mente; i«rikscio»tirati da vecchi laceri e macilenti; la fer
rovia a 250 chilometri l'ora radiocomandata; il calcolatore 
elettromaghetico dei tempi che sostituisce i giudici di arrivo 

vetture scorrono morbide • e 
silenziose su ammortizzatori 
ad aria. I freni sono natural-
mente di due tipi: pneumati-
ci a disco per le velocita in-
feriori ai 50 km. drari, super-
potenti per le alte velocita. 

Un • altro • tipico prodotto 
dello • sforzo avveniristico 
giapponese e il sistema com-
pletamente automatico che 
sostituisce i giudici d'arrivo, 
i cronometristi e i registratori 
di record (ma non i giudici di 
viraggio, di stile e di relais) 
nelle gare di nuoto. Realizza-
to dalla Federazione giappo
nese di nuoto e dalla Matsu
shita • Communication Indu
strial - Co., Vapparecchiatura 
e stata gia impiegata con suc-
cesso nell'ottobre 1963. Si 
chiama FAET (Full-Automa
tic-Electronic-Timer, in in-
glese). ., - , : . . 
• Lo starter porta al polso un 

microfono elettromagnetico, 
che raccoglie e trasmetie at
traverso un cavo flessibile lo 

sparo della pistola all'oscilla-
tore del quadro di controllo, 
il quale mette in azione il 
cronometro. Da questo mo* 
mento, il pannello nero del 
quadro comincia '• a indicare 
in centesimi di secondi i tem
pi1 di ciascun • nuotatore. 
Quando il nuotatore tocca il 
bordo, all'arrivo; blocca auto-
maticame'nte il cronometrag-
gio della sua corsia. . 

I tempi e la classifica sono 
stampati — sempre automa-
ticamente — su un nastro lar
go nove centimetri. I millesi-
mi di secondo, non indicati 
sul pannello, possono essere 
calcolati. se necessario, dal-
Voscillatore. • • • ' ' . -

Ci sono tuttavia dei '• nei, 
delle macchie oscure, in mez
zo a . tanto splendore. Non 
parliamo delle distanze fran-
camente eccessive fra uno 
stadio e Valtro • (quello '• di 
Omiya, per il calcio, k a 37 
km. a • nord del '_ Villaggio 

«•• 

Olimpico,' cioi a un'ora e 
mezzo di strada sulla via Na-
kasendo, una delle piu anti-
che del Giappone; quello di 
Mitsuzawa e a Yokohama, 33 
km. a sud-est di Tokio; le ga
re di' canoa si svolgono sul 
logo artificiale di Sagami, 60 
km. a nord-ovest di Tokio, e 
a 57 km. dalla baia dove si 
tengono le competizioni di 
yachting). La dislocazione dei 
giochi su un'area cosi vasta 
sembra obbedire piuttosto ad 
interessi speculativi ed elet-
toralistici di uomini d'affari 
e di parlamentari, che a ra-
gioni urbanistiche, di cui il 
Giappone. del resto, per an-

tica tradizione culturale eper 
cause naturali '(terremoti, in-
cendi) si & sempre curato po-
chissimo., Parliamo piuttosto 
dell'elemento umano. Qui de-
vo dire che la mia sorpresa 
& grande. Nei 1960, i giappo
nesi mi apparvero scattanti. 
nervosi, prohti a capire, a ri-
spondere. Che fossero gia ne-
vrotizzati .dall'eccesso di la-
voro, . dallo sfruttamento e 
dalla massiccia pressione del
la pubblicita, • della televisio-
ne e di tutti i mezzi di comu-
nicazione di.massa, era evi-
dente. Ma questa nevrosi — 
uso la parola alia buona, na-
turalmente — si esprimeva 

in uno slancio straordinario, 
e dava luogo ad una lotta. 
Era infatti Vepoca della gran
de battaglia di massa contro 
il trattato militare nippo-
americano, ed ammetto che 
il mio giudizio pud essere 
stato deformato, in senso po-
sitivo,., dall'imponenza del 
movimento popolare (ma poi 
viaggiai fino all'estremo sud, 
dove il movimento era stato 
meno forte, o del tutto assen-
te, e il mio contatto coi giap
ponesi, sia pure attraverso un 
interprete affiatato, fu sem-
plice, facile, immediato e pia-
cevole). . • " • • - • 

Ora devo ammettere che 

TOKIO: operai di «n» fabbrfca di radio a traasbtor recitaa* la pregkiera pi tea di iniziare la tor* fefcbrile fionuta di lavoro, che e cotnin-
data in effetti motto prima, qpaado — come aatoai — sono stati spiati awl metro o aei vafoai stracarkhi del treao, che, in ana sola 
delle staxkmi, qaeOa di Saiajaka, iafoia e TomiU fra le 7 • le t del auttiao aa milioae c a e m di passefferi. 

avevano ragione quei funzio 
nari del CONI che a Roma, 
qualche settimana fa, mi par-
lavano della lentezza, del bu 
rocratismo, dell'inutile pigno-
leria, del formalismo esaspe-
rante, o addirittura di una 
sorta - d'imbambolamento, di 
stupidita,' dei loro interlocu-
tori di Tokio. Non credevo 
alle loro parole'. Pensavo che 
si trattasse di impressioni su 
perficiali. I ripetuti contatti 
con funzionari, guide, inter-
preti, accompqgnatori, mi 
hanno convinto che c'e quaZ-
cosa che non va, qualcosa — 
direi — di c rotto > dentro a 
molti, a troppi giapponesi. 

Ci hanno coperto di mappe, 
di manuali di conversazione, 
opuscoli, penne, matite, borse 
di plastica, carta da lettere. 
Ci hanno regalato perfino dei 
cosmetici (da uomo). I giap
ponesi sono sempre gentilis-
simi. Ma sarebbe stato meglio 
se alle centinaia di interpre-
ti fossero state insegnate me
glio le Ungue, che franca-
mente non sanno quasi affat-
to; e se il giornalista non tro 
vasse sempre sul suo cammi-
no ostacoli assurdi, inutili, 
esasperanti, che fanno rim 
piangere — ed e tutto dire — 
la burocrazia e la polizia di 
Roma, con cui ci si pud sem
pre mettere contadinesca 
mente d'accordo. Sono qui da 
pochi giorni. Forse sbaglio 
Forse dovrb in seguito cam-
biare idea. Ma per ora mi 
sembra di vivere in un mon
do completamente alienato da 
una disciplina che non lo ab 
bandona un solo istante, che 
non gli permette di essere 
souple, duttile, che non gli 
consente iniziative individua-
li, che lo lascia smarrito di 
fronte al piu banale imprevi-
sto, come quello di dover ri-
solvere il problema di far en 
trare un giornalista stanco at
traverso la porta piu vicina 
piuttosto che attraverso un'al
tra, quella ufficiale, distante 
mezzo chilometro. 

Mi chiedo, cioe, in che mi-
sura x giapponesi * medi > pa 
droneggiano gli strumenti de 
licati e potenti che hanno 
creato, e in che misura invece 
ne siano ' completamente 
schiavi. E* certo che in Giap
pone il futuro i gia comincia-
to, ma si tratta di un futuro 
che fa paura. -

Arminro Savioli 

passavano nelle mani ; dl 
Mizzi, il che signifies che 
egli sugli affari della Fe
derconsorzi ne sa piu del 

! presidente dell'Ente e del-
, l'intero Consiglio - d'ammi-

nistrazione; agli altri due 
dirigenti erano particolar-
mente collegati i traffici 
tra la Federconsorzi e la 
FIAT e quelli relativi ai 
finanziamenti statali per la 
meccanizzazione dell'agri-
coltura, altro pascolo nei 
quale la Federconsorzi fa 
la parte del leone. C'e da 
aggiungere che il Mizzi si 
era da tempo liberato di 
un altro funzionario diri-

; gente, Carlo D'Ercole, gia 
capo- del servizio vendite 
collettive della Federcon-

, sorzi, ed anche lui — come 
il Mizzi — compreso nello 
elenco delle persone che so
no oggetto dell'inchiesta 
della magistratura e man-
dato in pensione con una 
cospicua liquidazione. 

Lo stato di isolamento nei 
quale si trova la Federcon
sorzi e stato sottolineato 
anche dalla pubblicazione 
del comunicato emesso ie
ri. Esso costituisce una pie-
tosa difesa del Mizzi e de
gli altri funzionari oggetto 
dell'inchiesta del. magistra-
to, mentre nello stesso 
tempo non tenta nemmeno 
di smentire i fatti da noi 
denunciati. Questo comu
nicato e stato perd pubbli-
cato da alcuni giornali so
lo come pubblicita pagata 

' dalla Federconsorzi a <ta-
riffa piena >. Eppure si 
tratta di giornali che in al-
tre occasioni non hanno 

. mancato di difendere a 
spada tratta il feudo di Bo-
nomi. 

Sullo scandalo della go-
stione degli ammassi volon-
tari e stata intanto presa 
una iniziativa tendente ad 
ottenere una precisa presa 
di posizione da parte del 
governo. I deputati comu-
nisti Miceli, Antonini, Bec-
castrini, Bo, Nives Gessi, 
Giancarlo Ferri, Magno, 
Ognibene, Romagnoli, Se-
reni, Spallone e Villani 
hanno presentato in meri-

. to una interrogazione al 
ministro - dell'Agricoltura. 
L'interrogazione chiede di 
sapere < se a seguito delle 
recent i clamorose denunzie 
che cominciano ad interes-
sare la magistratura, non 

' ritenga indispensabile ed 
urgente disporre un'accu-
rata e democratica inchie-
sta sulle gestioni degli am
massi volontari agevolati 
affidati alia Federconsorzi, 
e sugli organi preposti al
ia loro sorveglianza ». 

L'interrogazione aggiun-
ge poi che si deve garanti-
re — con concrete misure 
— che < in una fase decisi-
va quale e quella di mer-
cato, i produttori agricoli, 

~ in specie piccoli e medi, 
non vengano soggetti a ma-
novre speculative, le quali 
saccheggiano la pubblica fi-
nanza e danneggiano i con-
sumatori, da parte di un 
ente, come la Federconsor
zi, ancora inspiegabilmente 
sottoposto ad un inamovi-
bile monopolio direzionale 
ed ancora • obiettivamente 
preclusivo dello sviluppo 
di libere forme associative 
e cooperative fra piccoli e 
medi produttori agricoli >. 

A proposito della questio-
ne degli organi preposti al
ia vigilanza sulla Federcon
sorzi sono venuti alia luce 
interessanti particolari sul
la permanenza, ormai dal 
1949, del professor Dome-
nico Miraglia direttore ge
nerale del ministero Agri-
coltura alia carica di presi
dente del Collegio sindaca-
le della Federconsorzi, 1'or-
gano incaricalo di sorve-
gltare su tutta la contabili-
ta dell'Ente. II Miraglia do-
veva essere sostituito in 
questo incarico ricoperto 
per tanto tempo e malgra-
do I'incompatibilita con il 
suo posto al ministero: la 
decisione era stata pre
sa contemporaneamente a 
quella di far nominare pre
sidente della Federconsor
zi, al posto del «ribelle > 
Costa, il professor Ramado-
ro. A difendere il Miraglia 
sarebbero perd intervenuti 
prima Bonomi poi Colombo 
e Rumor ai quali Talto fun
zionario ministeriale si sa
rebbe rivolto dopo aver 
consultati i «dossiers* re
lativi ai periodi nei quali gli 
stessi Colombo e Rumor 
ressero il dicastero dell'A-
gricoltura. I ministri del 
PSI ai quali la sostituzione 
del Miraglia era stata for-

• malmente promessa non 
hanno per ora preso alcu-
na iniziativa in merita. 

Diamante Lhn?ti 
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