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Quattro discutibili 

proposte per I'abilitazione 

Come si preparano 
questi insegnanti ? 
Non si tratta, per i docenti, di chiedere unica-
mente un posto di ruolo, ma di chiedere il di-
ritto a decidere deila propria qualificazione in 
rapporto con una coerente linea di riforma 

Fino a questo momento 
almeno quattro ipotesi (o ve-
re e proprie proposte di li
nea) si affiancano nella poli-
tica governativa e nel dibat-
tito parlamentare per quan-
to riguarda il problema delle 
abilitazioni per i professori. 

Com'6 noto, per partecipa-
re al concorso ed entrare in 
ruolo e necessaria l'abilita-
zione. Fino ad oggi, questo 
titolo si conseguiva per ihez-
zo di esami scritti ed orali 
nei quali anziche accertare le 
attitudini e la preparazione 
aU'insegnamento si accerta-
va la capacita di superare 
un esame nozionistico. Que
sto tipo di abilitazione, da 
tempo criticato, e stato abo-
lito con uno dei decreti con-
vertiti in legge la scorsa 
estate dopo le lotte degl'in-
segnanti. Vi sono cosi oltre 
centomila professori che in-
segnano come incaricati e 
non possono sostenere il con
corso — l'alfo esame tradi-
zionale e nozionistico — per 
essere assunti in ruolo. 

Da anni erano presenti ol
tre venti progetti di legge 
volti a modificare la proce-
dura dell'abilitazione, ed ora 
di fronte alia eommissione 
istruzione della camera si 
trova un testo unificato (sul 
quale dovrebbe riprendere la 
discussione nei prossimi gior-
ni). Secondo tale testo, in 
attesa di « norme che stabi-
liscano nuove tecniche di 
formazione del personale do-

cente », il titolo di abilita
zione si ottiene esclusiva-
mente frequentando corsl 
della durata non inferiore ad 
un anno scolastico, a carat-
tere teorico - pratico, che 
« hanno lo scopo di fornire 
a coloro che li frequentano 
la conoscenza fondamentale 
dei problemi dell'educazione 
e di sollecitare le attitudini 
e le capacita per svolgere ef-
ficace azione educativa e di-
dattica nella comunita sco-
lastica »• 

Perci6 i «relativi piani 
di studio debbono considera-
re l'esigenza di promuove-
re nei partecipanti l'appro-
fondimento culturale, la ri-
flessione sui problemi della 
educazione, la conoscenza di-
dattica delle materie, lo svi-
luppo delle attitudini e del
le capacita professionali e 
dovranno prevedere la par-
tecipazione attiva alle eser-
citazioni di tirocinio, a se-
minari e a gruppi di stu
dio ». Alia fine del corso, 
« ciascun candidato sostiene, 
innanzi ad una Commissione 
di cinque membri, una pro-
va rivolta ad accertare le ca
pacita di rielaborazione per
sonale e di valutazione cri-
tica dei temi e delle espe-
rienze sviluppate nel cor
so e consistente nella discus
sione di una relazione scrit-
ta sugli studi compiuti e le 
esercitazioni svolte durante 
il corso ». 

L'organizzazione dei corsi 
Fin qui il testo e passabi-

le, anche se vago e suscetti-
bile di interpretazioni non 
univoche. Ma inaccettabile e 
l'organizzazione dei corsi, 
per la quale si prevede un 
comitato che dovrebbe com-
prendere cinque alti funzio-
nari ministeriali, tre profes
sori universitari e sedici in
segnanti e presidi (local-
mente le commissioni inca-
ricate di organizzare e diri-
gere i corsi sarebbero for
mate da* professori universi
tari, presidi e professori, 
« esperti e cultori delle ma
terie >). Secondo il progetto 
coloro che conseguono l'abi-
litazione, dopo quattro anni 
di incarico • con qualifica 
non inferiore a "buono"» 
entrano in una graduatoria 
da utilizzare per l'immissio-
ne in ruolo. A loro e riser-
vato l'80°/o e dal 1975 il 
50% dei posti. Quelli rima-
nenti verranno coperti col 
concorso tradizionale, che 
cos) cacciato dalla porta, 
rientra dalla finestra. 

La seconds ipotesi e quel-
la del disegno di legge sul-
lo stato giuridico, di cui si 
e gia parlato, secondo il 
quale i concorsi restano la 
regola. La terza e quella del 
decreto ministeriale del 25 
luglio scorso che, facendo 
riferimento alia legge del 
1968 sull'universita della Ca
labria, istituisce la laurea 
abilitante e prolunga a que
sto scopo di un anno il cor
so degli studi. Anche su que
sto decreto si e gia scritto, 
e si e data anche notizia del
la proposta comunista di so-
spendeme l'applicazione, un 
prowedimento che s'impone 
se si vuol evitare che le uni-
versita precipitino nel caos 
totale e che 1'aggiunta di un 
anno, per di piu col « nume-
ro chiuso », si traduca, in un 
supplemento di beffa a dan-
no degli studenti in condi-
zioni disagiate e, con Pim-
missione dei presidi di scuo-
la media nelle commissioni 
di lauree, in una vera e pro
pria burla. 

La quarta ipotesi si rica-
va dal progetto di riforma 
universitaria: un corso suc-
cessivo alia laurea, che po-
trebbe essere una forma ac-
cettabile di preparazione (o 
di completamento della pre
parazione) se non fosse vi-
ziata dal monopolio che si 
vorrebbe affidare, in modo 
assai discutibile, a un dipar-
timento di scienze dell'edu
cazione. 

In mezzo a tante linee non 
e facile orientarsi. La prima 
ipotesi sembra quella che 
risponde alle esigenze piu 
urgenti, ma con tutte le con-
traddizioni che si sono vi-
ste, e col pericolo di creare 
solo una struttura prowiso-
ria e di dar vita a corsi po-
co seri e del tutto inadatti 
a preparare dawero gl'inse-
gnanti, tanto piu che non 
potranno non iniziare con 
molto ritardo. 

Sono possibili corsi seri? 
Si forse, a determinate con-
dizioni (e sono queste le mo-
difiche proposte dai comuni-
sti al testo della maggioran-
za): che siano sottratti alia 
gestione ed al controllo del
la burocrazia e dei presidi; 
che siano gestiti per quanto 
possibile dagli stessi fre-
quentanti e dai docenti, in 
modo che neU'ambito di li
nee generali stabilite nazio-
nalmente siano coloro che 
all'uno a all'altro titolo par-
tecipano ai corsi, a determi-
nare i programmi e i conte-
nuti, a impostare la speri-
mentazione e a stabilire \ 
criteri per verificarne i ri-
sultati; che si elimini il no-
zionismo e si dia largo posto 
alia riflessione sui fonda-
menti delle discipline e alia 
attivita didattica e professio-
nale; che gli < esperti > sia
no dawero competenti e nel
la loro scelta intervengano 1 
frequentanti; che i presidi 
se ne stiano a fare i presidi 
e che il lavoro dei corsi si 
svolga in collaborazione con 
1'universita. 

Le «lauree didattiche» 
II problema di come pre

parare gl'insegnanti non si 
lisolve, certamente, senza 
trasformare 1'universita, in 
modo che gia nel corso de
gli studi sia a pert a ai giova-
ni che optano per il mestie-
re dell'insegnamento la pos
sibility di approfondire la 
preparazione scientifica e di 
completarla con indirizzi di-
dattici degli studi (ma evi-
tando il pessimo ripiego del
le « lauree didattiche >). Chi 
escc dall'universita deve po-
ter completare la prepara
zione aU'insegnamento, stu-
diando ancora e insegnando, 
cioe in un vero tirocinio, con 
tutti i problemi di retribu-
zione che ne conseguono. I 
corsi abilitanti o costituiran-
no appunto un primo esem-
pio di tirocinio o saranno la 
solita sanatoria perche chi 
e fuori ruolo riceva un posto 
stabile e smetta di agitarsi. 

Come si e detto gia tan
te volte, gl'interessi sindaca-
li degli insegnanti si difen-
dono tanto piu efficacemen-
te quanto maggiore e la 
•jbiarezza con cui si collega-

no le richieste sindacali con 
quelle che tendono a modi
ficare la scuola. Non si trat
ta di chiedere unicamente 
un posto di ruolo, ma di 
chiedere insieme il diritto a 
decidere sulla propria qua
lificazione, che deve svolger-
si fuori delle strettoie buro-
cratiche; la concreta possibi
lity di decidere sul modo di 
svolgere i corsi e la conse-
guenle assunzione di respon-
sabilita pud rendere quella 
qualificazione piu seria. Si 
tratta di chiedere 1'abolizio-
ne completa del concorso 
non semplicemente per ren
dere piu spedita I'assunzio-
ne in ruolo ma perche i con
corsi non danno nessuna ga-
ranzia che chi va ad inse-
gnare sappia come si sta a 
scuola, coi giovani. 

Si tratta di contrapporre 
infine una dignitosa e coe
rente linea sindacale e di 
riforma all'intrecciarsi, con-
trapporsi e contraddirsi dei 
prowedimenti emanati a 
getto continuo dal governo. 

Giorgio Bini 

SE UN CRONISTA DI OGGI FOSSE STATO A LIVORNO 
NEI GIORNI IN CUI E NATO IL PARTITO COMUNISTA 

g oewnaii 21=si anre 1 conoresso del PSJ 
L'arrivo dei delegate 
II governo ha inviato 
centinaia di guardie regie. 
L'«0rdine nuovo» 
ha puhblicato il telegramma 
della in Internazionale. 
Le tre frazioni: riformisti, 
massimalisti e comunisti. 

Ritornare da cronlsti, dopo clnquant'anni, al congresso dl Li-
vorno: clo6 al XVI I congresso del Parl l to Sociallsta alia cui 
concluslone doveva verlflcarsl la scisslone da cui e nato II Parl l to 
Comunista Itallano. Questa I'ldea che ha guldato la slesura della 
cronaca odierna e di quelle che pubblicheremo nel prossimi glornl 
per offrlre al letlorl una panoramlca quanto piu possibile fedele 
(e sostanzlalmente costrutta con I'ottica pollttca dl clnquanfannl 
fa) delle sette giornate che portarono I comunlstl Italian! dal teatro 
Goldonl al teatro San Marco. Per questa ricostruzlone, dalla quale 
e lontana ognl pretesa dl Interpretazione storlografica, ci slamo 
affldati Innanzltutto al resoconto stenograflco Integrale del con
gresso sociallsta, nonche agll ampl resocontl e commentl pubbll-
catl quotidlanamenle dall'c Avanti l », dall'c Ordlne Nuovo» e — 
per I glornall borghesl — dal < Corrlere della Sera • nel glornl stessi 
dell'infuocata battaglla. CI ha fatto da gulda anche II primo vo
lume della t Storia del PCI » dl Paolo Sprlano. 

Alia vigilia i gruppi 
si riuniscono separatamente. 
Alle 15,15 Giovanni Bacci 
apre i lavori delPassemblea. 
Le prime interruzioni 
e i primi battibecchi 
durante gli interventi 
dei delegati stranieri. 

UVORNO. 14 gennaio 1921 
Domani si apre il XVII 

Congresso del Psi. Centinaia 
di delegati sono gia arrivati 
e la citta presenta un aspet-
to inedito. Malgrado la piog-
gia e il fango. strade e caffe 
sono pieni di compagni che 
gia anticipano I'imminente di
scussione congressuale. II go
verno ha inviato centinaia di 
guardie regie, in divisa e in 
borghese, che contribuiscono 
ad accrescere l'animazione. La 
amministrazione socialista ha 
fatto stampare e affiggere un 
manifesto di saluto ed ha fat
to ogni sforzo per facilitare 
il congresso: fra 1'altro ha este-
so anche alle ore nottume il 
servizio tranviario per perraet-
tere ai congressisti che arriva-
no in nottata di raggiungere 
gli alberghi (ma non • tutti 
troveranno posto a Livorno e 
molti dovranno spingersi fi
no a Pisa). 

Polib'camente, i giochi sono 
gia delineati, sopratutto dopo 
il telegramma della m In
ternazionale che I'Ordine Nuo
vo ha pubblicato sul numero 
di ieri e dopo 1 incontro av-
venuto oggi fra il delegate 
della Terza e Gramsci (e qui 

a Livorno che Kabakclev ha 
preparato il testo del suo in-
tervento). 

Al congresso. infatti, il par-
tato socialista si presenta di-
viso in tre frazioni: la destra 
riformista che conta su 14 695 
voti. i comunisti che ne han 
no 58.783 e la maggioranza 
« centrista ^ dei massimalisti 
che fa capo a Serrati con 
98.028 voti. Nodo della discus
sione precongressuale so
no stati i «21 punti> elabo-
rati a Mosca al II congresso 
dellTntemazionale. Si tratta 
di cventuno condizioni > che 
€ raccogliendo il significa-
to politico e teorico del la
vori congressuali e dell'egemo-
nia sovietica, rispecchiano 
questa esigenza: susdtare la 
creazione di partiti comuni
sti delTOccidente che si ispi-
rino alle tesi approvate ed al 
modello rappresentato dalla 
esperienza rivoluzionaria rus-
sa, con tutta quella vocazione 
didascalica e quel rigore di 
principio che ne sono le com-
ponenti essenziali: disciplina, 
organizzazione ferrea e cen-
tralizzata, azione portata tra 
le masse, i contadini, all'inter-

no del sindacato, nel-
l'esercito ». 

Di qui anche la richiesta 
che tutti i partiti aderenti al
ia m Internazionale assuma-
no il nome di < comunista >. 

Ventuno 
punti 

E' attraverso la verifica di 
queste condizioni sulla situa-
zione italiana (caratterizzata 
dai drammatici scioperi e oc-
cupazioni di fabbrica del set-
tembre 1920) che si e precisa-
ta la tripartizione congressua
le. I riformisti, pur accettan-
do i « 21 punti > formalmente, 
li respingono nella pratica con 
il documento votato a Reg-
gio Emilia in ottobre; i mas
simalisti di Serrati appaiono 
piu incerti ma si fa sempre 
piu evidente la tendenza — 
dottrinaria e d'azione — a ri-
cercare una alleanza con la 
destra: il loro documento non 
sara in effetti molto dissimile 
da quello di Reggio Emilia; 
i comunisti, nel convegno di 
Imola, accettano invece piena-
mente e rigidamente — pur 
nella divergenza talvolta pro-
fonda delle varie componenti 
della frazione — la linea del-
l'lnternazionale e dall'Interna-
zionale hanno ricevuto infatti 
pieno e aperto appoggio con 
il messaggio pubblicato dal-
I'Ordine Nuovo. Si tratta di 
vedere, in pratica, quale sa
ra la scelta definitiva di Ser
rati e della sua maggioranza. 

Alia vigilia del congresso, 
comunque questi gruppi si 
riuniscono separatamente an
cora una volta: oggi i massi
malisti con un incontro mattu-
tino ed uno pomeridiano; in 
serata i comunisti in un'aula 
dell'Universita Popolare; do

mani, alle 10, si incontrano 
invece al Consiglio Comuna-
le i riformisti. 

15 GENNAIO 
L'inizio del Congresso e fis-

sato per le ore 15. Tuttavia 
gia un'ora prima la sala del 
teatro Goldoni e gremita. Tut
ti i posti, in platea e nei pal-
chi, sono occupati dai delega
ti (circa tremila), mentre il 
loggione e occupato da centi
naia di oeprai. 

cH t e a t r o — descrive 
VAvanti! — vasto e comodo e 
molto adatto ad accogliere 

una cos! imponente assemblea: 
la stessa imponenza della sala 
e temperata dalla semplice ele-
ganza degli addobbi. Ovunque 
sono state poste piante e fio-
ri. Nell'ampio vestibolo cam-
peggiano due grandi quadri 
di Andrea Costa e Liebknecht: 
nella sala. in alto, e stato 
collocato un riuscitissimo 
quadro di Carlo Marx ». La si-
stemazione dei congressisti 
conferma gli schieramenti: i 
comunisti sono nei palchi di 
sinistra (con i leaders in quel
lo di proscenio, giusto sulla 
testa della presidenza); i mas
simalisti sono in platea; i 
riformisti sono sparsi nei pal
chi di destra. Fuori fa bella 
mostra un robusto schie-
ramento di guardie regie che 
non avranno nulla da fare 
per tutta la durata del con
gresso. i 

II saluto 
di Levy 

AUe 15,15 Giovanni Bacci — 
delegate della Direzione — di-
chiara aperti i lavori e si pro-
cede alia nomina della presi
denza alia quale vengono chia-
mati Mondolfo (sindaco di Li

vorno), Bacci, Marabini. Alto-
belli Argentina, Roberto, Fi-
lippetti (sindaco di Milano), 
Azimonti. •• 

II primo intervento, anche 
in omaggio a Liebknecht e 
Rosa Luxemberg dei quali rS-
corre oggi l'anniversario del-
l'assassinio, e del delegate te-
desco Paul Levy. Ed e gia un 
primo annuncio della batta-
glia. Al salute formale, infat
ti, Levy aggiunge una prima 
indicazione sul tema di fondo 
del congresso: «L'unita del 
partite, dice, non e sempre 
bene per il proletariate... Vi 
sono momenta in cui bisogna 
dividersi, perche chi e stato 
fratello ieri non pud forse es-
serlo domani >. II suo inter
vento provoca gia le prime in
terruzioni e i primi battibec
chi. 

Ma e niente al confronto 
di quel che accade subito do
po. quando il segretario Fro-
la legge il testo del telegram
ma inviato dalla Terza Inter
nazionale (quello pubblicato 
gia dall'Ordine Nuovo): mas
simalisti e riformisti protesta-
no violentemente a piu ripre-
se, e la conclusione e accolta 
dall'applauso dei soli comu
nisti. Ma non e finite. Altre 
violente interruzioni accolgo-
no i «saluti> del delegate 
svizzero Humbert-Droz che an-
nuncia I'imminente scissione 
del proprio partite e del dele
gate spagnolo (che arriva a 
parlare di cserratismo corrut-
tore >). 

I comunisti, comunque, se-
gnano un primo punto a pro
prio favore con l'intervento 
successivo. Secondino Tran-
quilli, direttore di Avanguar-
dia, porta al congresso il sa
luto della Federazione giova-
nile: e dichiara che questa, 
nella sua grande maggioran
za, ha gia deciso di aderire al 
nuovo partite comunista che 

uscira dal Congresso. La de-
cisione 6 gia nota, ma susci-
ta comunque una notevole 
emozione nella maggioranza 
massimalista che si trova im-
mediatamente, prima ancora 
di affrontare Tordine del gior-
no, di fronte a quella che do-
vra essere la scelta conclusi-
va e inevitable. 

E' in questa consapevolez-
za. del resto. che il congresso 
affronta la proposta del co
munista Misiano per 1'inver 
sione dell'ordine del giorno: il 
punto sei, quello dei rapporti 
con la Terza Internazionale, 
dovrebbe passare al primo po
sto. C'e gia un accordo di mas-
sima per questa inversione e 
la presidenza, infatti, l'accet-
ta subito. Soltanto Lazzari 
(che fa parte dei cosidetti 
«intransigent! rivoluzionari >) 
si pronuncia contro: la propo
sta, comunque, viene appro-
vata dalla grande maggioran
za. II dibattito ha inizio. 

Dissenso 
reale 

C'e tempo per un solo in
tervento. E la parola e ad An
tonio Graziadei, firmatario del
la circolare-appello di Marabi
ni che costituisce in pratica 
l'ultimo tentativo di awiare la 
scissione senza perdere vec-
chi e sicuri compagni e nel
la quale si propone di accet-
tare i 21 punti ma chiaman-
do la futura sezione dell'In-
ternazionale con il nome di 
c Partite socialista comunista 
d'ltalia *. L'intervento di Gra
ziadei. pur con qualche riser-
va, e sulla linea della mozio-
ne di Imola. Dopo aver ri-
cordato la straonhnaria im-
portanza della Rivoluzio-
ne, Graziadei afferma: <A1 

partite socialista non basta-
no ora i meriti acquisiti: U 
problema e di sapere com* 
risolvere la crisi che travaglia 
l'umanita. In ci6 e il real* 
dissenso». Piu avanti solleva 
un altro dei temi decisivi del 
congresso: c Noi non possia-
mo, afferma, essere secessio-
nisti nel campo internazionale 
per restore unitari sul terre-
no nazionale »; e ancora: « La 
coesistenza di due scuole non 
e possibile in un medesimo 
partite >. Chiede. infine. che 
nel nuovo partite possano re-
stare «tutti quelli che accet
tano per libera convinzione le 
tesi della Terza Internaziona
le e si impegnano a seguir-
le praticamente > respingendo 
cosi, immediatamente, la tesi 
di possibili « adesioni per di
sciplina > che verra sostenuta 
dai riformisti e dai massima
listi. 

Con l'intervento di Grazia
dei la battaglia e ufficialmen-
te iniziata. Ma gli scontri de
cisivi arriveranno soltanto nei 
prossimi giorni. Verso le 19, 
il congresso aggiorna infatti 
i lavori alia mattina succes-
siva. E* una sospensione che 
non significa interruzione del 
dibattito. Nel corso della gior-
nata, del resto, si sono gia 
svolti (su iniziativa dei dele
gati della Terza Internaziona
le) alcuni incontri fra Kabak-
ciev e Levy con le varie fra
zioni per giungere ad un even
tuate accordo; ma non hanno 
avuto alcun esito. A sera, fuo
ri del Goldoni, la frazione co
munista torna a riunirsi per 
una ulteriore valutazione del
ta situazione. Qualcuno propo
ne anche di abbandonare sen-
z'altro il congresso. ma la pro
posta e respinta. Malgrado la 
intransigenza. la speranza di 
evitare una scissione di mi-
noranza non e ancora perduta. 

IL «MAGO»RITRATTA; PERDE UN PO' LA FACCIA, MA AUMENTA LA BORSA 

HERRERA 
e la legge 

del «dinero» 
II vecchio slogan di Herrera ha vinto un'altra volta 
La battaglia delle f atture si e conclusa con delle scuse 
Conti in tasca alPallenatore fatti dalla «Roma» 
Quando e stato ridotto il premio d'ingaggio - Intel-
lettuale o innamorato? - Gli irriducibili tifosi di-
cono di lui: e buono, li ha nerdonati Helenlo Hcrrcra c ircondate da on gnippo di tifosi asultanfi 

mResta. resto-.*. L'usclere, tremante e 
paonazzo per l'emozione, si ritrae dalla 
finestra dopo aver acceso l'entusiasmo di 
quei cinquanta, irriducibili, tifosi roma-
nisti che da ire ore trepidano dinanzi 
a quella tapparella abbassata. Volano in 
aria anche le stampelle del capo-clan, 
muUlato, barbuto e gigantesco che af-
ferra sotto braccio chiunque passi mor-
morando, minaccioso: mdottd, se so' 
'mpazztli, ce vonno leva er mago~ jo 
dica or presidente, io me butto a Te-
vere~». Nel salone cronisti stanchi, di-
sincantati e ghignanti, fotografi famelici 
per le prime pagine del giornali: e lui, 
Helenlo Herrera, occhiall inforcati. che 
legge la lettera dl scuse. B poi abbracci, 
baci, manate sulle spalle. sorrisi da Ca-
rosello, strizzate d'occhl. 

II divorzlo, dunque, non c'e stato. I 
giomall — sostengono i colleghi dl un 
quotidiano sportivo — hanno venduto 
qualche migliaio di cople in piu, il « ma-
go » ha perso un po' la faccia ma in 
compenso ha salvato e arricchlto la bor-
sa, « Seguro, el dinero es todo.- ». H vec
chio dogma dl Herrera, laudato in altra 
epoca quando 11 mito non aveva ancora 
cominclato a sgretolarsl, si e affennato 
anche stavolta. Anzl, tutu la vicenda 
si e svolta all'lnsegna del dinero, che 
nel calcio ormal conta assal piu del pal-
lone. E* una storia perfino dlvertente. un 
cocktail con gli Ingredient! classlcl: 11 
calcio come grosso fatto economico, le 
cifre astronomiche. un plzzico di sesso 
proibito, e naturalmente un personaggio 
destlnato comunque a far notizia, in que
sto caso HH, istrione o super-tecnico 
secondo I punti dl vista, osannato e vi-

Iipeso, ma tuttavia sempre figura anto-
logica del football nostrano. 

Si potrebbe anche chiamare la batta
glia delle fatture. Comincia con rarrivo 
di HH alia Roma, quando i membri del 
consiglio direttivo della societa. si tro-
vano sul tavolo una busta: un regalino 
del nuovo allenatore, un pensiero gen
tile, una fiammante cravatta giallorossa 
a testa. Ma un mese dopo la doccia fred-
da: arriva il conto. trentadue cravatte, 
22 per i glocatori, una per il «mago», 
le altre 9 per 11 consiglio. E altera, que
sto regalo chi lo paga? E* appena l'inizio 
di una sottile guerra fredda che passa 
per le scarpe, i pantaloni, la benzina, 1 
pranzi, 11 telefono e le lampadine. 

Raccomandate cbe 
si incrociano 

HH non gradlsce le scarpe che la so
cieta. vuole acquistare (6 mlla lire al 
paio) parte per Milano e torna-col ba-
gaglialo della Mercedes zeppo dl calzature 
(10 mila al paio e in parte da butter 
via perche troppo grandi). HH va dal 
sarto insieme agli altri per le divise e 
si fa confezionare 2-due-2 paia di pan
taloni. HH deve versare 50 mila lire alia 
SIP per telefonare in Spagna e manda 
il conto alia Roma. HH spedisce la co-
mitiva dei glocatori in pullman al Ca-
stelli, si accoda con la Mercedes e pre
senta la nota-spese di 5 mlla lire. HH 
arriva al pranzo con la sua donna, si 

mette in un tavolino in disparte, e la 
societa gli detrae il conto dallo sti-
pendio. HH cambia le lampadine in ca-
sa_ e cosi via all'infinito. Le fatture par-
tono, vengono rispedite al mittente, le 
raccomandate si incrociano, i ragionieri 
impazziscono, qualcuno ingoia amaro e 
Yhidalgo Herrera se la lega al dito. 

Possibile? Tante storie e ripicche fino 
alia guerra apeita intomo a conti di po-
che migliaia di lire quando per il «ma-
go* la Roma spende duecento milioni e 
piu all'anno? Malu. sara forse perche 
Helenio — sostiene qualcuno — non e 
piu lui, si e Inflacchito. Finiti 1 tempi 
in cui faceva giurare 1 giocatorl sul 
pallone; tappezzava gli spogliatoi dei suoi 
cartelli mvenceremos*; esponeva il suo 
teorema wdissiplina, aUenamiento, vitto-
ria. dinero»; ribatteva In TV « Vietnam? 
Cos'e? Todo el mi mundo es Q calzio„*; 
spiegava di non amare troppo le letture 
perche c'era 11 pericolo *di andare in 
surmenage mentale*. 

Adesso, Invece, al contrario lo accusano 
dl essere diventato un intellettuale. Non 
mette a letto il sabato sera 1 giocatorl, 
non U accompagna al cinema, lo hanno 
vlsto mentre seguiva film come « Pragole 
e sangue» e «Don Giovanni* di Car 
melo Bene insieme alia sua donna. Bcco, 
Infatti, cl slamo. Nel calcio, quando le 
cose vanno male e di prammatica cher 
cher la femme, e in questo le ricerche 
non sono state difficill. Fatti suoi, si ca 
pisce, di Helenio; ma i Ufosi vogliono I 
risultati, la.societa paga, e 11 dinero, si 
sa, detta legge. 

Tanto piC» che in quanto ad lncassl HH 
non ha pari. Tra lngagglo, preml partite, 

appartamento, tasse (che naturalmente 
gli paga la Roma) e sciocchezze varie 
11 K mago» costa 218 milioni l'anno. Que
sto secondo i cronisti piu tiepidi, altri 
calcolano intomo ai 250 tondL Ognuno, 
beninteso, fa quadrare i suoi conti: sia 
Herrera che la societa, la quale grazie 
alia fama e alle dot! di show-man del 
«mago» e sicura di raddoppiare abbo-
namenti e presenze alio stadio. 

Una girandola di 
milioni e cambiali 

Scandalo? Certo, ma ormal chi ci fa 
caso? n mercato del «piedl sacri* al 
Gallia, le follie del presidenU-petrollferi, 
la telle girandola dei milioni e delle 
cambiali, hanno talmente condizlonato e 
reso insensibile il «mondo» del calcio 
da spegnere sul nascere ognl fremito di 
stupore. 

Tuttavia, proprio per 11 contratto dl 
Herrera, la Lega-calcio e Intervenuta, ri-
ducendo il premio dl lngagglo a csoll* 
150 — pare — milioni. Ed ecco II noc-
ciolo: II «mago» 1 soldi U vuole tutti, 
sull'unghia, come sl era stabilito; la so
cieta invece si fa forte del regolamento. 
Vuoi vedere che dietro le fatture, la ri-
lassatezza, ci sono proprio quegll ottanta 
milioni in hallo? Una cosa e certa, dl 
tutto sl discute fuorche dl pallone, ma-
gari di quei 4 gol che la Roma ha preso 
a Torino e che, raglonevolmente, avreb-
bero dovuto provocare la «crisi». Invece 

niente, 1 piu smaliziatl dissertano solo 
suU'entita delta cifra. *Vuoi vedere? gli 
danno magari un po" di milioni, una 
trentina, sotto banco e lui ritratta tutto, 
con tante scuse-. e altrimenti dove va? 
chi glieli da Vanno prossimo tantl mt-
lioni?-.*. 

Infatti e Anita proprio cost H « mago » 
Ingoia le nefaodezze urlate 24 ore prima 
contro 1 suoi dirigenti (roba, dlcono 1 
presenti, da far arrossire il massaggia-
tore anziano della squadra) e legge com-
pito la lettera di scuse. Che brutto colpo 
per rorgoglio di HH! Anche se — coma 
assicura un suo biografo in un libro — 
Helenio quando deve mastlcare amaro 
chiude gli occhl e pensa alia targa di 
una via spagnola che porta 11 suo nome, 
agll inglesi che Itianno Invitato a esporre 
11 suo metodo pedagogico e alia villa che 
si e costruito (centomila pesetas solo di 
libri per dare imponenza alia biblioteca). 
«Seguro, el dinero es todo~*. E per 

un po* dl milioni si pud anche dare un'al
tra spallata al mito, far rovlnare qualcha 
calcinaccio della leggenda. 

Tanto pi£t che sotto i tifosi lo accla-
mano da eroe. Glra perflno una battuU: 
« U "magcT e 'bbono„ li ha perdonatU- ». 
Chlssa, magari HH e capace dl far cre
dere anche questo. Lleto fine, comunque. 
Domenlca tutti alio stadio, e contentl: 
Helenio, 11 cassiere, 1 Ufosi. « Signori, qui 
nessuno 6 matto — ammonlsce un inten-
dltore — non poteva che flnire cosl„ 
ognuno deve guardare i suoi interessi^». 
Diamine, ci voleva tanto a capirlo? 

Marcelb Del Bosco 


