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Per la prima volta nella storia di Bonn 

elezioni politiche con risultato incerto 

UN TEST 

OGGI SI RIAPRONO GLI STADI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO 

DEFREGGER 
Lc rtazioni a questo « cast » clamoroso hanof fatto venire in luce 
le due anime di questa Germania dell'ovest sempre pr icote ine i te 
in bilico tra passato e future, a ripreposto su un piane steri-
co • culturale gli stessi temi dello scontro politico tra i partitJ 

BONN, scttembre. 
Quello di Defregger non e 

soltanto un < caso»- E' an-
che un «test», e come tale 
rientra in un'indagine sugli 
orientamenti attuali dell'opi-
nione pubblica pur se, evi-
dentemente, non ha alcuna 
diretta e immediata attinen-
za con il grande confronto 
in atto per le elezioni del 
28 settembre. Ma un'attinen-
za indiretta la possiede, poi
che qui ne va, ancora, del 
solito, veechio. angosciante 
problema, ciod delta capaci
ty e volonta di questa Ger
mania dell'ovest di domina
te il passato: ne va, cioe, de-
gli orientamenti di fondo in 
un paese ehe appare sempre 
pericolosamente in bilico tra 
passato e futuro, come una 
aorta di equilibrists che fa 
il suo esercizio sulla corda, 
e sul quale, molto spesso, i 
condizionamenti dell'ieri ap-
paiono molto piu consisten-
ti del richiamo del domani. 
Karl Jaspers era stato as-
aoluto, ne) suo giudizio: 
• Questo stesso Stato ha in 
se le tendenze che ne fan-
no una creazione autorita-
via, nella quale non regna, 
e pero. un monarca e nem-
meno lo si desidera, ma que
sto Stato si trasforma alio 
interno in uno Stato autori-
tario, in cut domina una 
mentalita da sudditi, molto 
simile a quella dell'epoca 
guglielmina... Con esso e at-
traverso esso stesso $i ri-
cerca confusamente quello 
che si eereava allora (ai 
tempi di Weimar): autorita, 
Stato autoritario, dittatura >. 
E aggiungeva che « il colpo 
di timone necessario alia po
litico delta Repubblica fe
derate, sia esterna che in
terna, non pud essere dato 
in questa o in quella cosa 
parHcotare. Se deve aver 
successo, deve riguardare 
tutto Vinsieme. Non si pos
sono isolate parti staccate; 
altrimenti perdono il pro-
prio significato ». 

II monito 
di Jaspers 

DaU'esilio svizzero, dove 
si e spento di recente. Ja
spers continuava cosi a muo-
versi sui binarj di quel *fo-
sco e amaro pessimismo» 
(come l'aveva definito Ed-
mond Vermeil, un attentis-
simo studioso francese di 
cose germanichc) che era 
gia stato suo, e di tanti al-
tri intellettuali, nell'epoca 
weimariana. Con ragione al
lora. Con ragione anche 
adesso? Mot«vi di dubbio (e 
quindi di conforto) ne esi
stono, pur se 1'impressione 
generate che si ricava — 
da questa campagna eletto-
rale, poiche di questo qui 
ai tratta — fc che ci si tro-
vi, in effetti, di fronte a 
tin confronto che « riguarda 
tutto Vinsieme», a uno 
scontro che va in larga mi-
aura alle radici dei proble-
mi del presente e di quelli 
del passato, ma un confronto 
e uno scontro di cui uno so
lo dei due grandi conten-
denti, quello che si muove 
da position i conservatrici, la 
CDU-CSU di Kiesinger e di 
Strauss, proclaim con chia-
rezza brutale la porta ta, 
mentre l'altro competitore, 
la SPD, da spesso IMmpres-
alone di essere timoroso di 
fare emergere sino in fon
do tutta la estensione di 
questa battaglia e di pre-
sentarsi sulla scena, poiche 
questa e la posta, come una 
reale allernativa. 

Non che ci si naseonda, 
nelle file s ocialdemocrati-
che, le Implicazionl di questo 
scontro che oppone in mo-
do sempre pi6 clamoroso 
due partiti facenti tuttora 
parte del medesimo gover-
no (I'ultimo manifesto d. c. 
giunge ad affermare che af-
fidare ai socialdemocratici la 
direzione de) paese sareb-
be tun ritchio incalcolabi-
1e»). Anpare pero una in-
decisione nella risposta, for
ge una sorpresa di fronte a 
un attaeco condotto dalla 
DC eon tanta asprezza, cer-
to una tituhanza a modifica-
re le linee di una propagan
da elettorale accuratamente 
ttudiata da mesi. Dicono i 
socialdemocratici che tutto 
questo a voluto, per far ri-
saltare la coneretena delle 
loro impoatazioni rispetto al 
rimescolamento delle emo-
rioni da parte democristiana. 
Pud anefae eeeere vero, ma 
k on riachlo grotto: e pro* 

ai trttta di una 

battaglia elettorale, e non 
di un semplice dibattito o 
confronto di opiniom. 

Pud essere un rischio, inol-
tre, di fronte a una stretta 
finale in cui da parte d.c. 
un solo problema viene po-
sto (quello della Fuehrung, 
della direzione del paese, 
del potere) e si tratta, ap-
punto, di contestare questa 
impostazione e di far risal-
tare la credibilita di un'al-
tra Fuehrung, in modo apcr-
to e non solo indirettamente 
attraverso una sorta di pre-
plebiscito in cui i personag-
gi piu diversi del mondo te-
desco occidentale (dal • re 
delle porcellane». Rosen
thal, sino al generate von 
Baudissin e a tutti i nomi 
piu noti del mondo dello 
spettacolo e delta cultura, 
con in testa lo scrittore 
Grass) o si presentano can
didal o preannunciano di 
voler votare SPD. 

Un fermento 
piu vivo 

Fatto e che in questo mo
do si finisce col dare un ca-
rattere di quasi normalita 
a una campagna elettorale 
che e invece per molti aspet-
ti eccezionale, e che presen-
ta, almeno a priori, tutti gli 
aspetti di uno spartiacque 
tra due cicli della storia bun-
desrepubblicana. La societa 
tedesco occidentale appare 
molto piu in ebollizione di 
quanto non risulti sempre 
in superficie. II mondo gio-
vanile h in fermento, con 
1'jrruenza e la violenza che 
nascono dalla mancanza di 
precisi punti di riferimento 
ai quali richiamarsi. II mon
do intellettuale e lacerato e 
in crisi profonda, preso co-
m'e dal rifiuto assoluto di 
tutto quanto possa assume-
re, secondo la definizione 
dello scrittore Martin Wal-
ser, le sembianze di * psico-
farmaci politici » o di «dro-
ghe della giustificazione*, e, 
contemporaneamente, dal 
pessimistico scontrarsi con 
quella che e stata definita 
la «totale mancanza di ri-
sultati ». 

II mondo del lavoro e an-
ch'esso inquieto — forse per 
la prima volta da molti an-
ni — e per taluni aspetti 
piu avanti, come indicano 
gli scioperi spontanei di que
st! giorni, di buona parte dei 
suoi dirigenti sindacali. Ma 
in larga misura si tratta di 
isole non comunicanti tra 
di loro, senza un minimo 
comune denominatore e una 
comune volonta politiea. 
Quel che predomina e la 
frantumazione, in questa che 
sia pure con acce7ione lar-
gamente impropria si po-
trebbe definire « la sinistra*. 
mentre dall'altra parte emer
ge, assoluta, la tendenza a 
far quadrato. 

Eppure, malgrado tutti 
questi limiti che possono an- Sergio Segr« 

Ma siamo dawero 
un popolo di «sportivi>? 

Nell'uso corrente della lingua Haliana non esistono due espressioni different! per indicare chi pratica lo sport e chi lo guarda prafi-
care, sugli spalti o di fronte al video - Che cosa si nasconde dietro la tempesla di Caserta - La filosofia di Rizzoli (quand'era presi-
dente del Milan) e quella dei "gorilla» brasiliani - Lo slemma borbonico sulle divise sociali del Napoli - Come i stato acquistalo 
Anastasi - Nei paesi sudamericani esistono gli stadi piu belli del mondo e il fenore di vita piu basso - Quel che occorre e far prevafere una 
diversa concezione dello sport, perche I'ltalia dia finalmente ai suoi giovani la possibiltta di essere sporthri nel senso vero della parola 

che apparire insormontabili 
alio stato attuale delle cose, 
le acque si muovono sul 
fondo di questa societa. C'e 
una esigenza sempre piu 
marcata — sia pure al livel-
lo spesso informe del for-
marsi di una coscienza pub
blica — di nuovi indirizzi, 
l'apparire dei vecchi uomi-
ni politici (e delle idee) del 
tempo adenaueriano come 
personaggi di un disegno di 
Grosz, un bisogno esteso di 
liberazione dalle categorie 
mentali che le classi diri
genti hanno imposto da Bi
smarck in poi. Da questo an-
golo visuale, appunto, quello 
di Defregger non e soltanto 
un < caso > ma e anche un 
« test », perche ha ripropo-
sto — nel mezzo di questo 
confronto — un problema 
che non & soltanto di dirit-
to o di coscienza, ma che af-
fonda le sue radici molto 
piu lontano, e ha posto un 
numero imponente di per-
sone — migliaia, decine di 
migliaia? — di fronte alia 
esigenza di un ripensamen-
to storico-politico rispetto a 
dei nodi che sinora non so-
no stati tagliati, e che anzi 
tutta una parte essenziale 
de\Vestablishment — si chia-
mino Doepfner o Strauss — 
ripresenta nei termini piu 
tradizionali e disastrosi. Le 
migliaia e migliaia di lette-
re che su questo tema so-
no giunte nelle ultime set-
timane a tutti i giomarli del
la Germania dell'ovest — da 
quella tronfia di nazismo del 
dr. Hans-Otto Meissner, con
sole a Milano dal 1942 al 
1945, sino a quella carica 
di sconforto di uno scritto
re cattolico come Carl Ame-
ry di fronte al comporta-
mento di un uomo come il 
card. Doepfner che pure si 
era presentato al Consilio 
come bandiera del progres-
so — sono l'indice evidente 
di un travaglio che non e 
stato in alcun modo compo-
sto dalla pluriennale illu-
sione di poterlo tacitare con 
il silenzio. 

Sono in sostanza apparse, 
in queste polemiche, le due 
anime di questa Germania, 
e non e certo senza signifi
cato che la grande maggio-
ranza della stampa abbia sa-
puto cogliere, nelle linee 
essenziali, il valore di sinto-
maticita, e anche di attua-
lita, di questo « caso >, che 
^ stato — e rimane — un 
momento importante di coa-
gulo di due modi antitetici 
di porsi di fronte, al con-
tempo, ai problemi del pas
sato e a quelli del presen
te. Che & poi, su un piano 
di verso, il tema venuto a 
caratterizzare in modo sem
pre piu determinante la 
campagna elettorale in cor-
so, con due partiti, ora in-
sieme al governo, che si 
fanno espressione. prima an
cora che di due politiche 
diverse, di due diversi filo-
ni della storia germanica. 

Non paga del succtsto riscosso come attrice-indoitatrlce, Veruschka ha deciso di lmporsi 
anche come creatrice di modelli. Ne ha presentati di •udaciitimi in una sfllata di mode, 
sui quali tutti i massiml rotocalchi europei si sono lanciati a colpi di milioni per assicurarsi 
I'esclusiva. Eccone, nella fdto (da un servizio di «Stern »), uno (creato • indossato da Vtru-
schka) che sembra voler Intervenire nella polemica sulle mini t maxi-gonne lanciando la 
moda delle stringhe. Sembrano pochi, purtroppo, I corpi adattl a questa < novita » 

La ripresa delle lotte sindacali in Germania occidentale 

Si ribellano glischiavi del marco 
I metallurgici della Ruhr hanno ottenuto con gli scioperi dei giorni scorsi aumenti sala-
riali dell* 11 per cento — Si sono stancati di pagare il « miracolo » — La « pace sociale » 

sta volgendo alia fine ? — La questione del la « partecipazione » 

DUESSELDORF, 13 
I 230.000 metallurgici della 

Ruhr hanno ottenuto con gli 
scioperi deg'.- ultimi giorm 
ril% di aument salariali. E' 
U secondo surcesso dei lavo-
raton tedesch.' dopo quello del 
minaton della Renania, Nord-
Westfalia, Sarre e Baviera PIIP 
avevano ottenut,. reoentemen 
te un aument<> salariale va-
nabile dall'li al lb% e le fe-
lie pagate annual* per 20 gior. 
ni (contro i 1* precedenti). 

Gli scloper continuano tn 
Germania en lnteressano gli 
8.000 lavorator del cantieii na
val) di Kie> e gl: 11.000 metal
lurgici delle acciaierie Kloek-
per di Brema • dj Ocna-
bruok. 

Questa ondata dl acioperl 
at k abbattuta a pocha aaitU 
mane daJle eltxiom nigli uo-
minl potitioi da Bonn ehe ava> 
?ano finite par cradara alia 
loro ataaaa propaganda sulla 
epartecipaaionr aaiandalaa dti 
lavoratorl. Taorla aon 

slvamente tedesca, come e no-
to, e che in altri paesi ha 
trovato sosten'tori piu o me
no fortunati e non ha manca-
to di avere ech^ presso certi 
teorici della aociaJdemocrazia 
nostrana. 

Karl Schiller, il minlstro 
dell'economia aveva detto che 
proprio in virtb della collabo-
razione tra capitate e lavoro 
e grazie alia w azione comu
ne » dei « partners sociali» 
(padroni e operai tanto per 
parlar chiaro> la Germania 
aveva potuto superare la t re
cess i one » degli anni 19«««7 e 
conoscere un periodo dl rl-
lancio economicc grazie al 
quale at aarabbe potuta rea-
lizzare una «simmatrla ao-
eialaa. 

Un diratto ooUaboratora 
dello ataato SeblUar aveva po
tuto affermare eon una buo
na doaa dl Impudanaa ehe 
«la conceaiona maralata dal 
proktariato a oonaplaUmanat 
aupentta dal momanto oba l̂ a» 

peraio tedesco lavora solo per 
diventare a SUA volta proprie 
ta.no, arquistare del beni e 
condurre una esistenza con 
fortevole ». 

Nel lugho scorso una pubb)]-
cazione padronale approvan-
do la pohticu «insieme sag-
gia e arditfl» dol governo, 
vantava alia Germania «un 
periodo di calm* sociale che 
nessun altro paese conosce-
va » e dipingeva 1'operaio te
desco come « mteressato alio 
ateaso modo dei grandi padro
ni al manrenimento della sta-
bilita economica grazie alia 
quale potra pm facilmente co-
struirsi una casa, acquistare 
una automobn" o una lava-
trice o addinttura mettere da 
parte del denaro ». 

Insomma la « saggezza » del-
1'operaio tedesct veniva addi-
tata ad esempto at piu «tur-
bolenti» operai degli altri paa-
at dallTuropa occidental*. 

Su quaato quadro Idilliaco 
al aeoo abbattuai ftt ttUiaal 

scioperi che hanno fatto rapi
ds giustizia d; tanta propa
ganda- il giornale « Die Welt» 
ha scritto nei suo editoriaie 
di leri: i La paoa aociala a 
minacciata conn- non lo k mai 
stata negii ultinu ventj anni 
della stona delia RTT ». L'edt-
toriale si intitolava i La fine 
di un sogno ». 

La verita * che gli operai 
tedesrhi hanno caplto che die
tro la propaganda governati-
VH, diet i u !H *• pai tt-uipazlone 
e'era un trucco, il eoUto veo-
chio trucco dpi capitallsmo ». 

Schiller si vanta del fatto 
che 11 prodnw nazlonale lor-
do h aumentato di circa 100 
miliardi di murchi negli uJti-
mi tre anni e gU lnduatiiall 
non si vergoirnano dl dlra che 
nello stesso periodo t loro pro-
fitti sono aumentati del 80%. 
Tutto queato a dovuto ad un 
aumento rapidisauno della pro-
duttivita mentre 1 aalarl aono 
rimaatl al llvalk) a out erano 
atati daaati duraau 11 partodo 

recessivo, quando la minaccia 
dalla disoccupazione frenava 
la lotta nvendicativa. 

Naturalmenu- alia staziona-
rieta dei salar non corrispon-
deva una stazionarieta del 
prezzl: secono dati ufficiali 
il co«to della vita e aumenta
to del 3,2% ogni anno men
tre altri e piu fort) aumenti 
sonp previstn 

Ora la stampa reazionaria 
grida al pencolo si vede mi-
imccmtji in »lubiliLk del umr-
oo, a, naturalmente, si attri-
buitce tutta lu « colpa » degli 
acloperi agii •• agitatori comu-
nlsti». Ma se ft vero che 11 PC 
tedesco e stato l'unico parti-
to ad esprimef la propria so-
lidarleta con gli scioperanti a 
sostenere con la sua attivita 
la lotta operaia fc una men-
aogna paleae 11 fatto one ftt 
aoioparl alano stati « fomanta-
tl >: east nascono da una real-
ta aociala ben predsa e dalle 
decision) praa* dagli operai 
neUe loro aaaamblaa. 

Commcia il campionato dl 
calcio: tra quelli che andran-
no agli stadi, quelli che lo 
seguiranno per radio, quelli 
che vedranno la solita tra-
smissione televisiva. quelli 
che aspetteranno di leggerne 
le vicende sui giomali a 
quelli che, semplicemente, 
hanno glocato la schedina del 
Totocalcio, alcuni milioni di 
sportivi sono interessati alio 
awenimento. Questo e il pri-
mo dato indicativo: non fl 
numero, che e proporzional-
mente eguale in ogni paese 
dove il calcio sia largamente 
praticato — ad est e a ovest, 
a nord e sud —. ma 11 ter
miner sportivi. 

Nell'uso corrente della lin
gua italiana non esistono due 
espressioni different! per in
dicare chi pratica lo sport e 
chi si siede e lo guarda pra-
ticare: sono tutti sportivi. Sa-
rebbe come se quelli che van-
no al cinema venissero chia-
mati attori, quelli che vanno 
all'opera venissero chiaroati 
tenori, quelli che ascoltano 
un concerto venissero chiama-
ti maestri e magari quelh che 
vanno a farsi trapanare un 
molare venissero chlamati 
dentisti. Sarebbe roba da bar-
selletta. ma nessuno ride se 
si parte di «Italia sportiva » 
per indicare quei milioni di 
persone la cui attivita agoni
st ica consiste nel sridare per 
un'ora e mezza. Naturalmen
te tl fatto ohe ci rhiiimiamn 
tutti •sportivi* ha un suo 
perch*: mentre il teatro, il ci
nema e via dicendo sono nati 
per rivolgerst ad un pubbli-
co, per avere un pubblico. lo 
sport non e nato per rivol-
gersi ad un pubblico, ma per 
essere praticato: il pubblico 
e un fatto successivo e, tut
to sommato .secondario Solo 
che con gli anni — da noi 
— le posizioni si sono capo-
volte: il fatto principale fe dl-
ventato non la quahta dei po-
chi che lo sport praticano. ma 
la quantita di quelli che lo 
guardano praticare e dato che 
a vederlo praticare sono mol
ti milioni, se ne fe tratta la 
conclusione che 1 Italia fe un 
paese sportivo dove pero po-
chissimi praticano lo sport. 

Bene: questi milioni di spor
tivi da oggi hanno la loro oc-
casione settimanale di prati
ca agonistica: il campionato 
di calcio. Naturalmente, a 
sentire le cronache specializ-
zate, questo campionato di cal
cio sara esattamente eguale a 
tutti quelli che lo hanno pre-
ceduto: sara rioe il nlii bol 
lo, il piii appassionante e il 
pin incerto. Esattamente co
me quello dell'anno scorso, 
come quello di due anni fa, 
quello dl tre anni fa e via ri-
salendo nel tempo: e questo, 
naturalmente, perch* tutte le 
formaziom anpaiono piu forti 
dell'anno prima, quando gia 
erano piu forti dell'anno pre-
cedente. Fa parte della litur-
gia calclstica; ed fe questa li-
turgia calcistica. voluta dagli 
industriali dello spettacolo-
caloio e accettata — se non 
addirittura esasperata — dal
la stampa specializzata e no, 
che poi conduce alle piu aber
rant! conseguenze. 

Questo campionato — si dl-
ceva — sara il migliore ec-
cetera; certo che comincia in 
modo esemplare: con le bar-
ricate e la luce che si spe-
gne, con la corruzione — vera 
o presunta che sia — e le 
querele. Anzi, proprio per 
questo non comincia nemme 
no tutto: alcune partite — 

quelle che lnteressano la Ca-
sertana e il Taranto — non 
vprranno neppure dî pu^ate. 
Sui fatti di Caserta si sono 
letti articoli di fondo, com-
menti di sociologi e di poli
tici, d] questunni e persmo 
del Vaticano. Sono stati in-
quadrati nel malessere econo-
mico-psicologico del sud, nel
le frustrazioni lndividuali e 
di gruppo, perslno in un con-
testo razziale secondo il qua
le la reazione dei casertani 
fe stata tanto violenta perch* 
si tratta — da Roma in giu — 
di gente estremamente sensi
ble alle leggi dell'onore e del
la giustizia, piu facile a reagi-
re all'oftesa (proprio negll 
stessi giorni in cui accadeva-
no gli incidenli di Caserta, 
presso Napoli una ragazza uc-
cideva a revolverate il fidan-
zato che l'aveva abbandona-
ta dopo avere avuto con lei 
rapporti sessuali e il « Corrie-
re di Napoli » dedioava un'in-
tera pagina al fatto per spie-
gare come la reazione della 
donna fosse stata giustificata 
perch* doveva «difendere 11 
suo onore »; quello stesso gior
nale giustificava anche gli in-
cldenti di Caserta proprio in 
chiave di « onore offeso »), 

Tutte queste interpretazionl 
avevano un elemento in co
mune: la depreca?ione per 
quella specie di distorsione 
mentaie che conduce a iden-
tificare 11 proprio orgoglio — 
individuate o collettivo — con 
le sorti di una squadra dl cal
cio. E naturalmente non si 
pud che essere d'accordo. Do
po di che, perb. si fe al pun-
to di partenza: questa distor
sione non naace per una spe
cie dl germlnaalone sponta
nea, ma a H prodoito di una 
aslona eoattmta, oondotta dl 
pari paato dafh tnduatiiall 
del calcio a dalla loro etam-
pa, paraaguando contampora-
a»^B^Bja>aja^Baa^afeBj 4 M e W » t r a r ^ ' B n ^ h B v • • leWaw^ 

di prestigio personate di ca-
rattere economico e pubblici-
tano, l'altro assai piu sotti-
le, di alienazione. quello che 
era stato espresso con fran-
chezza da Rizzoli quando. co
me presidente del Milan, di-
ceva che il fare una squadra 
forte gli serviva anche per
ch* « gli operai, finch* parta-
no del Milan, non si occupa-
no di politiea ». 

Naturalmente non fe detto 
che questi mezzi raggmngano 
il loro fine: il fatto che Agnel
li spenda un miliardo per as-
sicurare Vieri e Monni alia 
Juventus non impedisce gli 
scioperi alia Fiat di questi 
giorni, ne 1'acquisto di Corn-
bin evita la lotta alia Pirelli 
o alia Breda; non raggiungo-
no sempre il loro fine parti-
colare. ma contnbuiscono a 
creare quel clima in cui poi 
si verificano episodi che si 
deprecano, ma li si depreca-
no guardandoli come se fos-
sero prodotti da un morbo 
sconosf iuto, quindi incurabile. 

II calcio e la frenesia cal
cistica diventano quindi ele-
menti sostitutivi di altri ele-
menti di assai maggiore im-
portanza: quando Perlaino, 
presidente del Napoli, deci
de di far applicare sulle divi
se sociali lo stemma borbo
nico « perch* il mondo spor
tivo ricordi che Napoli fe sta
ta capitale di un regno » non 
fa una cosa bizzarra. ma for-
nisce un nuovo motivo per 
identifieare la squadra di cal
cio nel proprio orgoglio addi
rittura sul piano storico. Una 
«offesa» al Napoli diventa 
un'offesa a Napoli. addirittu
ra alia sua storia. 

Ma a questo punto si profi-
la un altro problema di que
sto calcio il cui campionato 
sta per cominciare: la cosid-
detta giustizia sportiva si sa
rebbe comportata col Napoli 
(e con l'lnter, il Milan, la Ju
ventus, la Fiorentina) cosl co
me si fe comportata con la 
Casertana? Si sarebbe dawero 
mai sognata di decretare la 
retrocessions in serie B di 
una delle « grandi societa * a 
pochi giorni dall'inizio del 
campionato? Naturalmente 
nessuno prenderebbe in consl-
derazione una possibilita del 
genere, neppure come ipote-
si: sarebbe semplicemente ri-
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ARGENTARI0 
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Amelia Rosselli (poe-
sia italiana), Tonino 
G u e r r a (narrativa), 
Alain Bosquet (poesia 
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La giuria del Premio di let-
teratura i Argentario », com-
poita dj Franco Cavalk>, 
Cesare Garboli, Raffaele La 
Capria, Gino Monletanto, 
Walter Pedulli, Rob«rto Sa-
nesi, Angelo Roman*, Vale-
rio Volpini, Silvio Bertoccl, 
Silvano Giovani, Ellore Zo-
leti, Alflo Brogi, ha aticgna-
to il premio per la poesia 
italiana ad Amelia Roiselll 
con « Serie ospedaliera » (II 
Saggiatore); per la narrati
ve a Tonino Guerra con 
c L'uomo parallelo » (Bom-
piani); per la poesia ttra-
niera ad Alain Bosquet con 
i Poeiie » (Guanda). 

II premio alia Roiselll e 
un giusto riconotcimento non 
tolo a un llbro dl poetla che 
fe tra i migliori dell'anno, 
ma pure ad una poetesta 
che da tempo, fin dalle sue 
«Variation! belliche i t l i 
Imposts con una precise fl-
tionomia stilistlca. Par la 
ostlnata e sofferta temlone 
del linguagglo, t Serie ospe
daliera > fe una della U»ti-
monianze piu valid* della 
Inquietudine della nostra 
culture contemporanea. 

« L'uomo parallelo * dl 
Guerra, non fe certo el li
vedo del suo precedent* 
< L'equilibrio» ma la giu
ria avra IntesA premiere 
tutte I'attivita cultural* dl 
Guerra, dal tuoi prlml etpe-
rlm*nti di poet* dialettel* 
flno all'odierno sue dlscorso 
tn rul la stravaganr* dull* 
fantasia si fond* con le sa-
plenze dl una cultura ettre-
mamtnt* sorvegllata. 

Alain Bosauet. critlco let* 
tererio dl c Le Monde > *b-
be, come poete, rlsonanta *u-
rop«a nel dopoguerra. E' au 
fere dl verle reccolt* dl 
poosl* e dl saggl. e he scrit
to diversi remand. 

La glurla del premie ha 
Mflnalete ench* • Cars i dl 
AntenI* P*rta (eeetla); cV*r-
aale d'emerei dl Alclde 
PaeJInl * t Tre bestemmle 
wavall • dlsflntt * dl Avow-
•*e PratslneM (narrative). 

Armando U Torrt 

dicolo. Ma per una piceola 
squadra lo si fe fatto. II che 
non signifies suggerire un'at-
tenuante. una sia pure par-
ziale giustificazione airesplo-
sione di Caserta: significa, al 
contrario, suggenre proprio 
un motivo di riflessione- gli 
« sportivi * di Caserta hanno 
creduto. nell'episodio. di vede-
re ancora una volta la so-
praffazione del nord sul sud. 
mentre in realta ancora una 
volta il problema fe dj diffe
rent tra ricchi e poveri. tra 
quelli che contano — gli 
Agnelli, i Fraizzoli. i Carraro 
— e quelli che non contano, 
come pud essere non il pre
sidente della Casertana. ma 
Caserta. 

Anche il campionato dt cal
cio. cioe, ripropone i termini 
della differenza di classe Ma 
proprio per questo l'identl-
ficarsi con una squadra di cal
cio diventa grottesco alio stes
so modo che se ci si identi-
ficasse con le «toilettes » del
le signore che vanno all'inat*. 
gurazione della Scala a con
fronto con quelle delle signo
re che vanno aH'inaugurazio-
ne del San Carlo- ne" il Mi
lan ne il pigiama-palazzo han
no niente a che vedere con 
noi, aggiungono qualche cosa 
alia nostra vita; al contrario. 
possono sennre a toglierlo 

Anche la giustizia sportiva, 
quindi, finisce per riproporsl 
in termini di giustizia di claa-
se, quindi di non giustizia e 
comunque espressione dt m-
teressi che sono estranei al 
milioni di «sportivi» che si 
siedono e guardano Rivera o 
Juliano, Haller o Chinaglia 
che pagano bighetti da milla 
per il prestigio di grandi in
dustriali, di grandi commer-
cianti, di grand) speculator! 
edilizi. 

Tutto questo non significa, 
naturalmente, negare il fa-
scino dl questo sport e del 
suo torneo. Soprattutto solo 
cercare di renders! conto dl 
quello che fe: uno spettacolo 
che come tutti gli spettacoli, 
lascia solo un margine al ca
so, all'improvvisazione. a I la 
fantasia. II grosso fe preda
te rmina to dalla forza econo
mica dei van protagonist! che 
sono quelli che siedono in tri-
buna d'onore e per i quali 
non vale dawero la pena di 
prendere delle botte dalla po-
lizia o di gridare parolacce 
all'arbitro. a quelli dell'al tra 
squadra o ai suoi tifosi, con 
i quali non fe certo il caso dl 
identificarsi 

II campionato comincia co
sl: con le querele di Herrev 
ra. con gli arresti di Caser
ta, con la luce che si spegne 
all'Olimpico mentre si gioca 
Lazio-Roma e alia Lazio vie
ne data partita persa perche" 
non aveva pronti 1 moccoli, 
Altri erano cominciati con lo 
scandalo delle tialette, coa 
Jeppson comprato a peso d'o-
ro (non per modo dl dire; 
era stato pagato tanti milio
ni per quanti erano l suoi chi
li di peso) e che ora (do
po i miliardi offerti per Ri-
va) — anche tenendo conto 
del diminuito potere di acqui-
sto della lira — sembrerebbo 
comprato su una bancarella; 
altri erano cominciati col con-
tratto FIAT-IGNrs che preva-
deva il passaggio di Anastasio 
alia FIAT come se fosse sta
to una partita di lamierinl. 
E\ insomma. il solito cam
pionato. Non c'e nulla dl nuo
vo Solo che bisogna esserne 
consapevoli per evitare che gH 
elicotteri debbano continuare 
a salvare gli arbitri e cha 
negli spoghatot, assieme agli 
asciugamani, si debbano pr*> 
disporre abiti da suora per
ch^ gli arbitn stessi possano 
travestirsi e fuggire. 

E poi, soprattutto, bisogna-
ra sprecare molta piu ener-
gia per dar ragione al voca-
bolario; perche" dawero quan
do si dice * sportivi» non si 
intenda chi grida « cornuto » 
all'arbitro, ma chi pratica uno 
sport. Perch* quanto maggio
re sara il numero di eoloro 
che fanno dello sport, tanto 
minor! saranno le probabill-
ta di assistere a degli ecces-
si. Nei paesi in cui la masaa 
degli sportivi praticanti fe lar-

4*i.i5inia, lalio (V'llIC? iqu<*4A4 *I 
quali abbiamo assistito in que
sti anni non accadono; east 
sono una prerogative nostra 
e del paesi latino-amaricani 
dove, come da noi, 1'assiste
re all'incontro di calcio fe con-
siderato praticare lo sport e 
dove 1 «gorilla» brasiliani 
possono dire che «fino a 
che ci sari Pelfe. non <A sa
ranno rivoluziom ». 

Nel paesi latino-amaricani 
— dal Messico al Brasile, al-
1'Uruguay — esistono gli sta
di calcistiei piu belli del mon
do « U tenore di vita piu 
basso e nessuna attreasatura 
di carattere popolare; da noi 
si ingiganti*ronn gli stadi e si 
fa la coda per andare tn pi
scina Quando c* saranno piu 
piscine, piu piste e meno gen
te che si limits a gridare 
« Spaccagti una gacnbal * non 
accadranno neppure 1 fatti 
di Caserta. B allora tt cam
pionato di calcio oomteeera 
ad aaaara una eoaa atria. Par 
adesso. si Umitara ad 
11 piu bailo, U P«» 
ta, il piu taoarto. 
ma quelli dafU ajfirl 
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