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Questa fotografia e a favore 
dei terzini dell'lnter... 

Pache parole di risposta 
a Enzo lie Stefani. che in 
una sua lettera apparsa su 
«VUnita» ilt lunedl 10-4. 
cerca di strappare i panni 
addosso alia difesa dell'ln
ter. Ha data innanzitutto 
un' occhiata alia fotogra
fia, eloquentissima. che fis-
sa il momenlo piu dram-
matico delta partita Inter-
Bologna? Ebbenc la guar-
di. la studi un tanllno e 
poi, forse, potra anche cam-
biare 11 suo giudizio sulla 
difesa dell'lnter. La foto 
piii chiara di cosi non po-
trebbe esserc: e il momen-
to del got di Burgnich, chc, 
come si sa. gioca terzino. 
Prima osservazione: quan-
do si profila la necessita, 
I'Inter butta avanti anche i 
suoi difensori alia dispcra-
ta, quasi. E qui la tesi del 
De Stefani sul limitato va-
lore delta difesa intcrista 
comincia un po' a scric-
chiolare. 

Seconda osservazione che 
si ricava guardando la foto: 
a pochi melri da Burgnich. 
a un passo. si pud dire, dal-
ta tinea di porta di Va-
rassori. vediamo Facchetti. 
dunque un altro terzino. E 
allora? Sembra propria che 
t terzini dell'lnter faccia-
no qualcosa di piu dei loro 
colleghi delte altre squadre. 

Quanta a Facchetti, la co-
sa e ovvia. ma il signor De 
Stefani finge di non ricor-
darla. C'e un terzino in 
Italia che segna piu di lui? 
Per non parlare di Guarne-
ri. uno «stopper», che ha 
addirittura segnato il goal 
delta vittoria a Flrenze e 
contro VURSS. 

G. CITTERIO 
(Cantit - Como) 

...questa lettera 
invece no 

Sono una studcnte di 17 
anm cd avendo lelto la 
lettera del signor Enzo De 
Stefani di Napoli mt con 
gratulo con lui per il giu
dizio espresso sulla difesa 
dell'lnter. 

Matte volte i miei com-
jmgni mi dicona chc non 
capisco nulla se sostenga 
chc la difesa delta Juventut 
e superiare a qttclla del 
Vlnler. perche si basuna su 
tutto quella che scrivono 
i giornultstt Non dico al
tro. m quanta quella che 
valevo dire to ha espresso 
benissima il signor De Ste
fani. 

VITTORIO CIARDI 
(Sovigliana • Firenzc) 

Rugby a 15 e rugby a 13 
So che accanta al rugby 

giocato da quindici gioca-
tori, di cui sono abbastan-
za appassionato, ne esiste 
anche all'estero una che 
vicne giocato in tredici. 

Ora, sia pur sola per cu-
riosita, mi fareste un piace-
re precisandomi in che co-
sa consiste Ja differenza tra 
i due modi di giocare e 
quale delle due formule si 
riveta piu appassionante 
per i giocatori e piu at-
traente per gli spettatori. 

ANDREA CERNUSCO 
(Torino) 

Le principal! differenze 
tra il rugby a quindici e 
quello a tredici sono: a) eli-
minazione di due terze li-
nee ali. da qui la riduzio-
ne dcU'e'quipe a tredici uo-
mini; b) proibizione del 
calcio in touchc, del calcio 
a lato; c) rimessa laterale 
con una mischia a 10 me-
tri anziche la rimessa tra-
dizionale dalla linea latera
le; d) diversita nel conteg-
gio dei punti: 3 punti alia 
mcta (come nel quindici) 
e 2 punti per una porta 
(calcio piazzato. o drop, cal
cio di rimbalzo, anziche 3 
punti come net gioco a 
quindici). Altre diversita 
minori riguardano Yin avan
ti e la mischia. 

Quid e la versione piu ve 
loce e emozionante del gio
co? E* veramente difficile 
dare in astratto un giudi
zio definitivo. Si sono viste 
(anche in Italia) stupende 
partite a tredici (australia-
ni a Padova e Treviso) ed 
altrettante partite a quin
dici entusiasmanti. In linea 
teorica il gioco a tredici do-
vrebbe essere una variante 
del rugby per dargli mag-
giore velocita e per elimi-
name le fasi statiche. 

II gioco a tredici nacque, 

sempre in Inghiltcrra, ver
so la fine del secolo a con-
clusione di una disputa fi-
nanziana all'interno dilla 
Rugby Union Da questa 
scissione nacque la Nor
thern Rugby F o o t b a l l 
Union (oggi Rugby Football 
League) che governa il gio
co a iredici, in concorren-
za con la Rugby Union (la 
federazione che riunisce In-
ghilterra, Scozia, Irlanda. 
Guiles. Sud Africa e Nuova 
Zelanda) e con la FIRA 
(l'altra federazione del gio
co a quindici a cui aderi-
scono le altre federazioni 
nazionali del rugby a quin
dici, tra cui l'ltalia). 

P. S. 

Bergamonti 
viene su bene 

(conviene 
tenerlo d'occhio) 

Biancardi e abbastanza bravo 
ma Nat Fleischer lo e meno 

Gradirei una precisazione 
da Giuseppe Signori, noto 
esperto di pugilato. 

LTJnita del 7 di aprile ri-
porta, nella pagina sportiva, 
una notizia in cui viene dct-
to che il pugile mediomas-
simo pavese Giovanni Bian
cardi e al nono posto nella 
gradualoria mondiale (di 
Nat Fleischer). 

Mio fratello, che legge la 
Gazzetta dello Sport, so-
stiene che sul suo gUmtale 
t stato classiflcato al ten-
ticinquesimo posto. 

Quale delle due classifl-
che e Qiusta"* 

Ringrazio per la risposta 
che gradtrb di leggere. 

LUIGI BARDINI 
(Pavia) 

Giovanni Biancardi. oggi 
sui 29 anni (scarsi) di eta, 
possiede indubbiamente una 
notevole esperienza pugili-
stica. Fu un buon dilettan
te; e un buon professtoni-
sta, forse un poco trascu-
rato dagli organizzatori. II 
suo difficile stile di man-
cino lo rende sgradito agli 
awersari e neppure piace 
troppo al pubblico: del re-
sto ci6 accade a tutti i co-
siddetti tsouthpaw*, i guar-
dia destra. 

Che Biancardi risulti og
gi il nono medtomassimo 
del mondo, secondo il men-
sile *The Ringm di Nat 
Fleischer, nessuna meravi-
glia in quanto le classifiche 
del vecchio Nat sono atten-
dfbili sino ad un certo pun-

to. Per farla corta, «The 
Ring* cerca di accontenta-
re tutti i suoi let tori vicini 
e lontani; quindi. non di 
rado, troviamo nelle sue 
graduatorie pugili fuori for
ma, pugili ormai a riposo, 
persino pugili gia morti! 

Un secondo mensile ame-
ricano. uBoxing Illustrated*. 
nel fascicolo di aprile (1967) 
colloca Giovanni Biancardi 
al 27* posto dei mediomas-
simi mondiali. Quindi e un 
giudizio assai simile a quel
lo d e 11 a « Gazzetta dello 
Sport * — 25" posto — sug-
gerito dal giomalista-orga-
nizzatore Rino Tommasi. 

Non esiste niente di piii 
soggettivo del pugilato. Tut -
tavia, obiettivamente, il 9" 
posto di * The Ring * non 
si addice al passato profes-
sionistico di Biancardi. mal-
grado la stima che merita 
il pavese. In altri termini. 
per far parte dei primi die-
ci «175 libbre * del globo, 
il mancino del signor Bran-
chini dovrebbe dimostrare 
d'essere superiore a Carl 
• Bobo » Olson ( Hawaii ), 
Bobby Stintinato (USA), An
dres Selpa (Argentina). Pek-
ka Kokkonen (Finlandia), 
Jose Menno (Argentina). 
Hershel Jacobs (USA), Ro
cky Rivero (Argentina), Ma
rion Connors (USA). Wi-
lhelm Von Homburg (Ger-
mania). Henry Hank (USA), 
Vittorio Saraudi (Italia); 
inftne al brasiliano Renato 
Moraes, che tutti ben co-
noscono. 

O. S. 

Ho letto con soddtsfa-
zione nell'ottimo resoconta 
della domenica motociclisti-
ca di Cervia che Sala mel-
te in evidenza come « un pi-
lota da seguire, da incorag-
giare. da aiutare e il ere-
moncse Angela Bergamon
ti... » 

Dico questo percht so
no comptetamente d'accor-
do can Sala. 

Infatti, nel non eccessi-
ramente tolto numero dei 
piloti italiani validi, Berga 
monti sta emergendo con 
continuita e stcurezza 

Teniama canto che da un 
solo anno egli carre fra i 
seniores. ottenenda sempre 
attimi piazzamentt (2' con 
la 250 e J' con la 500 a Val-
lelunga. 2' con la 500 a Mo 
dena; 4' can la 250 e 3' COTJ 
la 500 a Rtccionc: i rvtulta-
ti di Cerria ecc ) pur cor-
rendo con una moto arti-
gianale, la Patton, che c 
una buona moto ma obiet
tivamente non pud compe-
tere, sopmttutto la 250. con 
quelle delle grandi case an
che solo italiane (MV. Be-
nelli) specie in relocita pu 
ra 

E teniama anche conto 
che quando. can macchine 
alia pan. Bergamonti cor 
reta fra git juniores (otte 
nendavi rittarie come quel 
le dei campinnati della 
montagna del '64 e del '65 
ed tl titolo italiano dt re 
locita su circuita con la 
175) competcva benissimo. 
con altcrne sorti. con cor-
ridori come Pasohni. 

Lo stile di Bergamonti. 
la sua condotta di corsa 
fredda e ragionata, Vottima 
tmpostazione sulla moto, la 
precisione e la regolarita 
con cui affronta i percorst 
ptu tdtfficili* e. perche no. 
la sua modestta. sono tutti 
elementi chc convaltdano il 
giudizio di Sala. 

Varra veramente la pc 
na seguirlo, e credo varra 
la pena lo seguano alcune 
M grandi » case che ne pos-
sano fare un valtdissimo 
rappresentante del motoct-
clismo italiano, ancora ptu 
dl adesso. 

GIUSEPPE AZZONI 
(Casalmaggiore - Cremona) 

Li attende 
presto 81 
«cimitero degli elefanti» 

Uossessionante tenlativo di rinviare il momenlo dalla «res« dei conti)): dagli squadroni alia 
squadrette, alia C, alia IV Serie - Poi, quasi per tutti, Vunica speranza e di riuscire a fare Valle-
natore, di rimanere, ciot\ nelPunico mondo che eonoseono; ma non sempre trovano posto 

CHIAPPELLA: « Se la squidra va male ci tono dacine di colleghi che cercano di prendcrtl II potto... a. 

0 
Non c'e nulla di piii depn-

mente — per chi si sia interes-
sato di calcio — che mettersi 
a scorrere un giornale spor-
tivo, il lunedl. Sembra di lej>-
gere le lapidi di un cunitero 
degli elefanti. sempreche gli 
elefanti a'ibiano davvero il lo 
ro cimitero e semprerhe in 
questo cimitero vi siano del 
le lapidi. In oscure squadre 
di IV serie. di prima divisio 
r.e. si leggono — fra quelli di 
giocatori sconosciuti — nomi 
di calciatori fino a ieri celebri; 
in alcuni casi nomi celebern-
mi, addirittura di calciatori 
scelti per rappresentare l'Eu-
ropa nelle famose partite con
tro l'lnghilterra. II grosso pub
blico non sa neppure che 
esistano ancora, che giochi-
no ancora; la loro fama e or
mai circoscritta al migliaio di 
tifosi della citta in cui sono 
finiti e durera ancora una 
stagione, forse due, poi sara 
sul serio la fine: la passione 
sportiva e una bella cosa, ma 
gli anni non eonoseono la 
pieta. 

Poi c'e da chiedersi se quel 
nomi figurano II solo perche 
sopravvive la passione o se 
non sia peiche bisogna pure 
guadagnarsi da campare, in 
un modo o nell'altro e per 
quest i giovani non piii del 
tutto giovani non c'e altro 
modo: c'e solo questo. E al
lora, per 1'ex milionario. so^ 
no le benvenute anche le set-
tanta, ottantamila lire che gh 
passa la squadretta di prima 
divisione. Ma anche questo 
non e che un rinvio: poi 
un'altra soluzione bisognera 
trovarla. Ma quale? 

Bernardini diceva che i gio 
vani calciatori d'oggi hanno 
imparato meglio la lezione. 
pensano di piii al future — 
almeno in maggioranza — an 
che perche hanno sotto gh 
occhi la lezione dei cal
ciatori di ieri. «Non posso 
fare dei nomi. naturalmente 
— diceva — ma ci sono dei 
casi penosissimi. Capisci. se 
uno viene a chiederti in pre-
stito centomila lire vuol dire 
che ha ancora degli impegni, 
delle mtenzioni <*« non vuo-
le bidonarti); ma c • ne sono 
di quelli che vengono a chie-
dere le mille lire e questo 
vuol dire che sono alia fame. 
alia disperazione ». 

Sono alia fame e ancora ie
ri erano le divinita domeni-
cali. Questa e la rolpa piii 
grave del sistema: di genera-
re dei figli condizionati al cal
cio. nella grande maggioran-
za impreparati a qualsiasi al-
tra attivita; impreparati non 
solo sul piano pratico — per 
1'impossibilita o almeno la dif-
ficolta di ogni altra esperien
za e per la loro stessa fon-
damentale indifferenza di 
fronte al problema — ma an
che. e forse soprattutto. sul 
piano psicologico. 

Intanto la modestia cultu-
rale Ii porta ad illudersi che 
la loro celebrita soprawiva al
ia loro attivita. m II piii gran
de errore di un giocatore di 
calcio — dice Pandolfini — 
e di pensare di poter sfnit-
tare il suo nome dopo aver 
smesso di giocare. Ricorda 
quant i calciatori hanno aper-
to un bar nella convmzione 
che la loro presenza attirasse 
i tifosi? Finche loro giocava-
no, effettivamente, i tifosi ci 
andavano; ma quando hanno 
smesso di giocare sono finiti 
anche i clienti. Tre quartl di 
quei bar sono falliti; riman-
gono solo quelli messi bene. 
in un posto buono e condot-
ti con intelligenza: cioe quelli 
che sarebbero riusciti anche 
senza il richiamo del nome del 
calciatore ». 

Anche Rivera non si fa 11-
lusioni sul signiflcato del no
me nel future: s Adesso fac-
cio I'assicuratore ed effetti
vamente sfrutto quel p5 di 
celebrita che ho; ma intanto 
mi appassiono al lavoro e 
quindi spero che quando il 
mio nome non significhera 
piii niente lo mi sarb affer-
mato professionalmente ». 

U a qui BiTtrm, parlando 

quando avro fimto continup-
ro a vivere modestamentp. 
Ho comperato qualche nego 
zio p potrei occuparmi di que 
sti; ma u» spero di re.stare 
nel mondo del calcio perche 
sono impreparato a fare qual
siasi altra cosa ». 

La chiave p li: «sono im
preparato a fare qualsiasi al
tra cosa». Spesi nel modo 
che abbiamo cercato di vede-
rp, gli anni della piovine/za, 
rioe gli anni in cm si ma-
turano le esperienze, dopo 
non restano aperte molte stru
de: il calciatore — nato ca-
sualmente dalla passione spor
tiva — tende a trasformarsi 
in un calciatoie a vita, diven-
tando un allenatore, un di-
rettore sportivo, un maneg-
gione nel mondo dei maneg-
gioni. 
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PASCUTTI: « Mi sparento al pensiero di quello a cui dovrd rinunciare quando tmeltero di g;o:are ». 

della celebrita, dei tifosi. del 
fanatismo che li circonda, ha 
fatto una sorprendente af-
fermazione amara: «Si , c'e 
il fanatismo, il tifo eccetera; 
ma noi calciatori non siamo 
certo amati: siamo soprattut
to invidiati». 

• • • • • • 

C'e qualche 
• • • • • • 

< 
« 
« 
« • eccezwne • 

Ho detto che questa e stata 
un'affermazione sorprendente; 
devo precisare. mi ha sorpre-
so la pnma volta che l"ho sen-
tita, poi. tutto sommato, mi 
sono abituato a sentirla: per
che questa sensazione di man-
canza d'affetto non me l"ha 
espressa solo Rivera. Ho gia 
nfento di Pascutti. che af-
fermava di avere molti amici 
ma di essere convinto che non 
si tratta di amici « suoi», ma 
di amici di un giocatore del 
Bologna che si chiama Pas
cutti: ma una cosa simile han
no detto anche Bertmi e Ja 
nich sia pure da posizioni op-
poste. 

Bertini lTia confermata ne-
gandola: lui sostiene di esse
re salvo perche non e cele-
bre. E' nato. ha vissuto e 
vive a Prato. quindi e sem
pre rimasto con gli amici che 
aveva quando era bambino 
« e per loro — dice — io non 
sono celebre: sono io». La 
salvezza. quindi, sta nel fatto 
di aver potuto conservare gh 
amici di un tempo, di non 
essersene treati di nuovi. co
me calciatore. 

Ma questa e reccezione: per 
il c sistema» i figli sono co
me dei soprammobili, che 
vengono spostati qua e la sen
za chiedergli cosa ne pensa
no, come appunto si fa con 
1 soprammobili. Bertini, quin
di, k reccezione; la regola e 

.lamch. Janich ha viaggiato 
attraverso l'ltalia come un 
pacco postale: dal Friuli a 
Bergamo, da Bergamo a Ro
ma. da Roma a Bologna, ogni 
volta costreto a recidere le-
gami, amici7ie, interessi ed 
ogni volta costretto a rico-
struirli. Ma li ncostruisce? 

«No — ha detto Janich 
— noi non possiamo crearci 
un ambiente fuori di quello 
dolla squadra; un po perche 
ci distrarrebbe. ma soprat
tutto perche non e possibile. 
gli altri hanno una loro vita 
che non ha niente in comune 
con la nostra. Anche sul pia
no pratico: gh altri si mcon-
trano e vanno. per esempio. 
a teatro. noi a teatro non ci 
possiamo andare perche alle 
dieci dobbiamo essere a casa. 
Gh altri. di sohto. stanno in 
sieme il sabato e la domenica. 
che sono I giomi piu Iibe-
n: noi proprio il sabato e 
la domenica siamo legati. Ma 
anche se non ci fossse tutto 
questo a me farebbe paura 
avere rapporti estemi. non 
saprei se mi considerano un 
nmico perche sor.o io o per
che sono il calciatore. una 
specie di curiosita da far ve-
dere in giro come una 
scimmia ». 

Anche questo — questa 
precarieta dei rapporti umani 
che un po nasce da una par-
ticolare diffidenza e un p6 e 
imposta dalla vita cosi come 
e voluta dagli industriali del
lo spettacolo calcistico — 
contribuisce a rendere piu dif
ficile la prospettiva del me
mento del passaggio dal mon
do brillante degli idoli in ser-
vizio al mondo comune della 
gente comune. 

« Io — dice Pascutti — so
no spaventatissimo al pensie
ro di tutto quello a cui do-
vr6 rinunciare nel momento 
che smetterb di giocare. E 
non mi illudo: dovTb pro
prio rinunciarci. Pensi: ho vo-
luto portare mia moglie in 
un albergo di Nervi dove ero 
stato con la squadra. Ci sia
mo rimasti due giomi; quan
do ho visto il conto mi * ve-

nuto l'mfarto. Lo so: una vi
ta cosi non la faro piu». 

Ecco: la vita non sara piii 
questa; ma quale sara? A 
questa domanda ho avuto — 
ed e owio — due tipi di n-
sposte: ci sono alcuni che mi 
hanno detto che faranno qual
siasi cosa. purche non abbia 
nulla a che vedere col mon
do del calcio; ed altri che han
no detto che cercheranno in 
ogni modo di restare in que
sto stes^o mondo. Che le n-
sposte fossero di quest i due 
tipi, npeto. era owio. di piu: 
era mevitabile. a meno che 
non si venficasse una impro-
babile unanimita. Meno owio 
mi e parso il dover notare 
che la stragrande maggioran-
za, pero, \-uole restare in que
sto mondo calcistico. Se ne 
lamenta. protesta, ma vuole 
restarci. 

• 
• • • « • • 

Una scelta I 

• • • • • • 

obbligata 
• • • • • • 

Perb e sbaghato sorprender-
si di questa scelta; cioe, la 
sorpresa e naturale solo in 
chi guarda tutto daU'estemo. 
Guardando tutto daU'estemo, 
appunto. si considera intolle-
rabile vivere la vita intera in 
un ambiente ncco — ma nel 
quale, finita la carriera dt cal
ciatore, uno non ha piu lo 
stesso posto pnvilegiato di 
prima —, piatto, povero di 
interessi che non siano quel
li della « professione », domi-
nato dai padroni delle squa
dre. piegato ai loro interessi. 
Perb sono reazioni « esteme ». 
di chi non ha passato cosi 
la sua giovinezza; ma per que-
sti ragazzi la scelta e quasi 
inevitabile. Simoni mi diceva: 
« I o non ho preoccupazioni 
per il futuro: in quest! anni 
ho vissuto modestamente e 

Per i piu, quindi. Tunica 
prospettiva possibile e quella 
di fare l'allenatore. Ma ades
so, per fare l'allenatore, bi
sogna seguire i corsi a Co-
verciano ed essere abilitati; 
ma per seguire i corsi occor-
re avere un titolo di studio 
di scuola media. E la mag-
gior parte dei calciatori, ab
biamo visto, questo titolo di 
studio non Io ha; anche quel
li che erano avviati a conse-
guirlo — ed e un discorso 
gia fatto — generalmente nan-
no abbandonato gli studi per
che la « professione » non con-
sente distrazioni: corpo e 
mente sono vincolati all'ora e 
mezzo di gioco domenicale. 

Allora? Allora niente. A Co-
verciano mi hanno detto: oChi 
se la sente di negare 1'iscn-
zione a uno che non ha il 
titolo di studio ma e stato 
un grande giocatore e adesso, 
se non fa rallenatore. con 
ogni probability finisce alia 
fame? ». 

II guaio e che anche chiu 
dendo un occhio sul rego 
lamento (e come si fa a non 
chiuderlo. quando il mondo 
del calcio e stato congegnato 
in modo da impedire a que 
sti ragazzi di fare le cose che 
pero sono obbligatone9), an
che chiudendo un occhio. di-
cevo. non e che i problemi 
siano risolti. Essere stato un 
bravo giocatore non implica 
che uno divenga un bravo alle-

1 natore; semmai molte volte e 
j vero il contrano: quelli che 

oggi sono considerati i mi-
gliori allenatori italiani — 
Scopigno . Lenci . Silvestn , 
Rocco. Pughese — sono stati 
dei giocatori modesti; per con
tro dei grandi giocatori del 
passato '— Meazza. Ferrari. 
Piola — sono falliti come al
lenatori. 

Avevo chiesto a Rivera se 
ritenesse che i calciatori con
siderati i « cervelh » delle ri-
spettive squadre, gli orche-
st ratori del gioco dei compa-
gni. fossero anche I piu in
telligent! fuori del campo. Mi 
ha nsposto di no. che l'm-
telhgenza calcistica e fatta al-
l'ottanta per cento di istinto. 
un istinto che poi si lascia 
negli spogliatoi; quando si 
esce dallo stadio non serve 
piii a nulla. 

E' un inciso. questo, fatto 
dehberatamente: serve a di
mostrare che anche la carrie
ra dell'allenatore non e age-
vole: non basta, appunto, 
neppure essere stato un gran
de calciatore per avere la ga-
ranzia di nuscirci. Sicche la 
concorrenza viene anche dai 
mediocri; per cui accade che 
tutti i venti giocatori della 
« rosa » di ogni squadra pos-
sono aspirare a fare rallena
tore, il che sigmfica che per 
ogni posto di allenatore pos-
sono in teoria esserci venti 
aspiranti. Alcuni riescono, al
tri diventano allenatori in se
conda, addetti alle squadre 
giovanili, tirapiedi senza im-
portanza • senza speranze, 

altri finiscono in squadre dl 
quarta serie, di prima divi
sione. a sessanta, settanta 
mila lire al tnese per il pe-
riodo del campionato; altri 
ancora aspettano che qualche 
collega c.ida «n disgrazia per 
prenderp il suo posto. 

«Sapessc - diceva Chiap-
pella — qinnte lettere sono 
arrivutp alia Fiorentina dl 
miei colleghi che si offrivano 
di venire al mio posto, do
po le prune giornate di cam
pionato E non e che la squa
dra undasse proprio male, ma 
insomnia, non andava nean-
che bene p allora gli altri 
erano pronti». D'altra parte 
e abituale, quando una squa
dra p in dillicolta, vederft 
assistere alle sue partite tor-
me intere di allenatori disoo-
cupati che cercano di metter
si in vista perche i dirigenti 
li notino ed eventualmente si 
ricordino di loro. 

Si capiscp anche, a questo 
punto, perche una parte dei 
calciatori, sia pure una mi-
noranza, aflermi che quando 
avra finito la carriera fara 
qualsiasi cosa tranne che re-
stare nel mondo del calcio. 
Ma fare qualsiasi altra cosa 
— lo abbiamo visto — non 
sara facile n e p p u r e per 
quelli che gia ora se ne preoc-
cupano e che non sono mol
ti. I piii pensano al futuro 
solo nel senso che non sper-
perano l guadagni di quest i 
anni. ma pochissimi hanno 
chiaro anche cib che faran
no domani quasi tutti si giu-
stiflcano affermando di esse
re troppo giovani per decide-
re. 

Dietro questo pensiero, in 
realta, c'e la patetica speran 
wi che la giovinezza non 
d"bba mai ftnire, che gli an 
m siano lunghi, che il tern 
po si pos^a arrestare; sem 
brano tanti piccoh Faust che 
lancino il loro «Attimo. fer-
mati: sei hello! ». E' bello. 
infatti. ma e un attimo e non 
si ferma. 
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Cib non sigmfica che siano 
da compiangere. Dice Ber
nardini, chiudendo il discor
so, che la loro vita «ha le 
sue giuste scomodita»; sono 
scomodita compensate in mo
do che molti possono — • 
giustamente — invidiarli: non 
perb sulla base di cui abbia
mo parlato iniziando ad occu-
parci di loro, che «sono del 
ragazzi semianalfabeti che per 
dare quattro calci a una pal-
la guadagnano piu di un pro> 
fessore d'universita >. Si po»-
sono invidiare i quattro calci, 
la fuoriserie, gli alberghi di 
lusso. i milioni; ma non si pud 
nello stesso momento dimen-
ticare la fondamentale aridi-
ta del mondo in cui vivono. 

Alio stesso modo non posso-
no essere venerati come divi
nita domenicali, perche den-
tro all'asso che gioca bene 
al pal lone rimane un giovane 
al quale hanno sottratto la 
personahta per cercare di far-
ne un robot da calci. Non so
no. insomma. ne degli idoll 
n^ dei truffaton: sono i pro-
dotti deilo sport-spettacolo. 
Possono essere buoni o cattl-
vi. ma non hanno ni colpa 
ne merito perche loro non 
e'entrano: giocano al pallone 
perche gli piace giocare al 
pallone; se li pagano per fa
re una cosa che gli piace, lo
ro non dicono di no. Perb, 
ed e questo il punto, a pas-
sare 1'esistenza giocando c'e 
nuscito solo Peter Pan: loro 
invecchieranno e sara quello 
il momento in cui la vita do-
rata che hanno condotto pre-
sentera il conto. 

Kino Marzulle 
FINE 

I precedent! anicoll sono 
pubbllcati nei floral 13 • 90 n 
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