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GENOA: LO SPECCHIO 
Mancano impianti sportivi e una politica 
dello sport - La posizione del grande capi
tate - Sta per sparire anche I'ultimo stadio 

Squadre di calcto che dalla serie B retrocedono alia 
alia serie C ce ne sono tre ogni anno; squadre die dalla 
serie C passano alia serie B sono anche queste tre ogni 
anno. Un fatto, insominu. assolutamente normale, con-
sueto e difatti non era mai accaduto che per tin avve-
nimento del genere i giornali nazionali mobilitassero i 
loro inviati, dedwassero all'avvenimento titoli vistosi co
me e accaduto quest'anno per la promozione in serie 
B del Genoa. 

Vi sono, certo. delle motivuzioni pratiche: nonostante 
la sovrabbondanza di giornali locali fa (Jenova escono 
quattro quotidiani e due settimanali) la citta e un buon 
mercato diffusionale anche per la stampa nazionale, che 
quindi si preoccupa di seguirne gli avvenimenti a li-
vello provinciile; vi sono, poi, dei motivi che potremmo 
definire «storici» e che in effetti sono quelli sui quali 
si e fatto leva: il Genoa e la piu vecchia squadra di 
calcio italiana fsi avvia speditamente verso gli ottant'an-
ni e — dicono alcuni — li porta male), e una delle squa
dre che hanno vinto il maggior numero di titoli nazio
nali; ci sono stati anni in cui la formazione rossoblii 
coincideva con quella azzurra o ne costituiva I'ossatura. 

Genova e agli ultimi posti 
in tutli gli sport 

Tutti motivi accettabili, senza dubbio. Eppure c'e 
• un'altra ragione di interesse che, seppurc riguarda un 
« fatto sportivo, non ha radici sportive: le vicende delle 

squadre di calcio genovesi sono in notevole misura il 
riflesso delle vicende delta cittet. Parliamo del Genoa 
perche questa vecchia squadra costituisce un poco il 
caso limite, ma il discorso potrebbe allargarsi. Genova 
e agli nltimi posti nello sport nazionale; ad eccezione 
della ptillanuolo — che si e sviluppata perche non aveva 
bisogno. alle oriuim. di impianti sportivi: i campioni 
del Camoqli. come jino a poco tempo fa quelli del Recco, 
giocuvano w man- — non esisle sport nel quale Genova 
eccella. Si potrebbe fare il nome di Pamich, ma, a pre-
scindere dal fatto chv Pamich non e genovese, anche per 
lui vale il discorso fatto per i pallanuotisti: Pamich pra-
twara una discipline/ che aveva bisocmo, come unico 
impianto. di una strada. 

Si potrebbero uncoiu. citare i cast di Duilio Loi e 
Bruno Arcari. ma — prescindendo dal fatto che neppure 
questi sono prodotti genovesi, ma di importazione —• 
// dato si ripete: anche il pugilato e uno sport che non 

• ha bisogno di grandi allrezzalure. Insomnia: il primo 
limite di Genova sta nella totale mancanza di impianti 
sportivi. di una politicu sportiva. Basti pensare che 
I'unico stradio esistente — che non sia quello del calcio 
— sta per essere distrutto per far posto al grattacielo 
della Shell. • < 

Naturalmente qusto discorso pud apparire forzato se 
. lo si rapporta ai problemi del calcio professionistico ed 

in effetti qui lu mancanza di attrezzature ha solo un 
valore secondario rispetto ad altri motivi di crisi. Non 
che a not si spezzi il cttore al pensiero che il grande 

' capitate qenovese — diversamente dal grande capitale 
milunese o torinese — si disintercssa delle sorti del 

. calcio cilladino. tutto sommato, anzi, questo potrebbe 
essere motivo di compiacimento. Soto die questo disin-
teresse e analogo al disinteresse per la citta, dove la 
grande borqhesia non e riusclta a crearenon solo una 
sua cultura, ma neppure gli strumenti di cui di solito 

• il capitaltsmo avamato si yervc per la gestione psico-
logica del potere: e tra questi c anche Vutilizzazione 

, dello sport come mezzo alienante. 

Un miliardo di passive 
per andare in serie C 

E' noto che Genova ha una concentrazione di capi-
tali che e tra le piii alte d'ltalia: i Fassio, i Piaggio, i 
Costa, i Garrone. i Cameli, i Gadolla non sono da meno 
- - c forse sono anche di piii — sul piano delle disponi-
bilita jinanziarie. dei Moratti. dei Carraro, dei Rizzoli, 
dei Fraizzoli. eccetcra, Eppure. tranne un breve periodo 
di Gadolla, in genere sono rimasti estranei alle vicende 
dello sport-indusliia ctttadino. Un poco per la tradizio-
nale grettezza della borghesia genovese che e di origini 
mercantih o paleoindustriali. molto per latteggiamento 
di distacco dalla citta che hanno sempre manifestato. 

Per cui si ha il caso. abbastanza singolare. che oggi 
le due squadre genovesi sono presiedute da un napole-
tano e da un toscano che. bi^ogna riconoscere, hanno 
condotto le cose un poco meglio di quanto non abbiano 
fatto i loro predecessori locali. 

A questo proposito diccvamo che la vicenda del 
Genoa costituisce un caso limite nello sport nazionale: 
una squadra che e riuscila ad andare in serie C con un 
passivo di oltrc un miliardo. che si e trovata ripetuta-

' mente coinvolta in casi di corruzione o di illsciti spor
tivi. i cui dirigenti praticaiano con entusiasmo to sport 
della reciproca denigrazione, della calunnia, amavano 
farst lo sgambetto e boicottare I'uno le initiative del-
Vallro salvo poi essere boicottato dall'altro quando foc-
cava a lui premiere le initiative, era naturalc che pre-
cipitassc in serie C: lu cosa stupefacente e die sia riu-
scita a riemcrgcre in un anno, die giocatorj e pubblico 
non si siano rassegnati. 

Dcgli aspetti strettamente tecnid. comunquc. si parla 
in questa stessa pagino. Qui c'e da rilevare ancora un 
elemento. die per giustificare il disinteresse verso la 
squadra molti hanno sostenuto che ormai il Genoa non 
ha seguito. gli c venuto a mancare il contributo psico-
logico delta presenza del pubblico e. insieme, il con
tributo finanziario. 

Piii spettatori e incassi 
del Cagliari campione 

La rcalla c die invece il Genoa, in serie C. ha. arulo 
un pubblico e dcgli incassi larqamcnte superiori a quelli 
di molte squadre di serie A: nella qradualoria generate 
dcgli incassi fra tutte le squadre italiuite il Genoa e al-
Vundicesimo posto squadra d> serin C ha mcassato piii 
del doppio del Catania in serie A. quasi tl doppio del 
Foggia. cinquanti milioni piu del Vicevza. trenta miliora 
piii del Verona c pcrfino aodici nvi'ovi piu del Cagliari 
il Cagliari camnionc d'ltalia. 

Ma per quanto rigunrda il pubblrco t suoi risultatt so-
na ancora piu sconcertant'r tl Genoa c all'ottaro posto 
della qraduatoria nazionale. con i suoi 291.407 spettatori 
e appena at disotto del Torino (303.725/ c del Napoli 
(299.071 /. ma precede il Bologna, la Florentine, la Samp-
doria e il Cagliari che ne ha avuti 212.787. Perb Bologna, 
Fiorentina, Cagliari — con meno pubblico c incassi infe
riors — vincono gli scudctti, ii Genoa csulta per non es-

• sere rimasto in serie C. In altri termini: un problema 
di competenza, di serieta, di capacita — naturalmente sul 
piano della gestione di una squadra di calcio professioni-
stica — che al Genoa sono mancati. 

Indubbiamentc si pud arrivare anche ad un'altra con-
clusione: che un pubblico abitualo ad una squadra che 
paasava da una sconfitta allaltra e tomato ad essere 
presente quando la squadra ha cominciato a vinccrc c 
non badava troppo se la vittoria arrivava perche Vavver-
sario si chiamava Olbia anziche Inter: era comunquc una 
sorta di liberazione da uno stato di inferiorita. Ma era 
anche la riprova che Genova merita assai piu di quello 
che ha, anche in questo campo. 

kirn 

Due aspetti delle manifestation! per la promozione del Genoa in serie B: in alto il grappolo di tifosi e bandiere sul monu-
mento a Garibaldi in piazza De Ferrari; sotto: il banchttto da llo sportivissimo « M e n t a n a » ; tra gli altri , si scorgono, da 
destra: I'attore Ernesto Calindri, genoano, il presidente Tongiani, il presidente onorario Berrino, I'ex presidente Fossati, il 
dirigente Cagnoli, tutti seduti; in piedi mentre taglia la torta rossoblii, il capitano della squadra Derlin, con a fianco il tito-
lare del « Mentana », il genoanissimo Nando. 

UNA CITTA 
*• t 

Un programing ambhioso che pub essere realiuato 

Dalla serie C 
alia A in solo 
due stagioni? 

Molto dipendera dalVesito della cam pa gnu di trasferimen-
ti . II presidente chiede aiuti ai molti miliardari genovesi 

Berrino e Fossati , i maggiori azionisti del Genoa, quando « t i ra rono dentro » Ton
giani, dopo il disastroso campionato che trascinfc la squadra in serie C, stabilirono 
u n p rogramma di rinascita cominciando con ingaggiare u n allenatore prepara to eri 
abile come « Sandokan » Silvestri, quando ancora il Genoa stava ormai agonizzando 
in serie B. II tecnico seguiva costantemente la squadra gih condannata, la osser-
vava, la studiava, ed intanto preparava lo schema per affrontare con successo lu 
serie C, stabilendo per tempo gli opportuni ritocchi. L'altro elemento del program
m a di r inascita era lo stesso Tongiani. Tongiani ha s icuramente capacita, esperien-
za e tempo da met te re a 
disposlzione della • societa 
rossoblii, la sua forza e sta-
t a sopra t tu t to quella di 
trovarsi al di fuori e al di 
sopra della mischia, di essere 
«nuovo» nell'ambiente diri-
genziale, di non appartenere 
alle generazioni di coloro che 
sono rimasti bruciati da qual-
cuna delle numerose crisi 
che hanno investito il povero 
Genoa. 

Tongiani ha messo a tacere 
le polemiche e cosi attorno a 
lui si e riusciti a fare mu-

ro, per il bene del - Genoa. 
Pare inconcepibile, ma pole
miche, invidie e antichi ranco-
ri di vecchi genoani, erano la 
zavorra che impedivano alia 
squadra di muoversi, sono 
stati il peso che l'hanno tra-
scinata in serie C. Nessuno lo 
voleva, ma e inevitabilmente 
accaduto. E ciascuno incolpa-
va l'altro; e ftniva, in realta, 
che tutti avevano qualche re-
sponsabilita. 

Ecco perche ci voleva un uo-
mo nuovo, estraneo alle be-

11 campionati 
22 alienator. 
Sulla panchina del Genoa si sono succe-

dut i , nelle ult ime und id stagioni, ben 22 alle-
natori , ad una media di due allenatori per cam-
pionato. Eccone il curioso elenco (e chiediamo 
scusa se abbiamo dimenticato qualcuno): 
1959-60: Busini - Poggi (poi Poggi da solo, poi 

Carver e poi Frossi). 
1960-61: Frossi e poi Rosso. 
1961-62: Gei. 
1962-63: Gei e poi Rosso. 
1963-64: Santos (tragicamente deceduto in Spa-

gna in un incidente stradale). 
T964-65: Amaral e poi Lerici. 
1965-66: Bonizzoni e Viani. 
1966-67: Ghezzi e poi Tabanelli. 
1967-68: Fongaro e poi Campatelli. 
1968-69: Campatelli e poi Bruno. 
1969-70: Viviani, poi Gimona e Bonilauri. 
1970-71: Silvestri. 

Come si vede, soltanto tre allenatori sono 
stati r iconfermati al loro posto, ma nessuno e 
ugualmente riuscito a completare il ciclo dei due 
campionati consecutivi. 

Va ricordato in proposito pero che Santos 
era gia riconfermato quando peri in una scia-
gura stradale e che Campatelli abbandono per 
le sue precarie condizioni di salute. 

Come e da chi il Genoa e stato portato fuori dalla serie C 

II binomio 
della rinascita 
ANGELO TONGIANI 

E' na to a Marina di Mas-
sa 46 anni fa; e sposato , 
ha due figli (di 19 e 25 an
ni) . e industriale del mar-
mo ed abita nella stessa 
Marina di Massa, da dove 
si trasferisce a Genova due 
o t r e volte alia se t t imana 
per seguire le sor t i del 
Genoa. 

— Ma chi glielo ha fatto 
fare? 

a La passione o forse lo 
spir i to di a w e n t u r a — ri-
sponde il presidente del 
Genoa —. Ma sopra t tu t to 
perche sono sempre s ta to 
innamora to dei colori ros
soblii. Non sono venuto in 
cerca di gloria spicciola o 
di facili successi. Sono ve
nu to perche mi hanno chia-
ma to alcuni amici e mi so
no deciso sol tanto dopo 
avere visto giocare il Go-
noa. ho impara to cosi a 
credere in questa squadra . 
in que.sta cit ta, in questo 
meravighoso pubblico. Ec
co perche sono venuto ». 

Tongiani e il miglior pre
sidente che il Genoa abbia 
avuto dai tempi di Dapelo. 
Ha una esperienza calcisti-
ca notevole. 

E n t r o nella Massese e la 
por tb in serie C, sanando 
il bilancio che aveva un de
ficit spaventoso e metten-
do insieme, anzi, un cen-
tinaio di milioni di att ivo. 
ol t re al potenziale di 74 gio-
catori . Dal '67 al 70 e ri
mas to alia-finestra. Poi e 
venuto al Genoa, per for-
mare , con Silvestri, il bi
nomio della rinascita, con 
un p rog ramma ambizioso: 
por t a re in t re anni il Ge
noa in serie A. 

ARTURO SILVESTRI 
Nato a Fossal ta di Piave 

(Venezia) il 14 giugno 1921, 
lo chiamano « Sandokan » 
per quella i r ruenza che ca-
ratterizzava il suo gioco, 
nei sedici anni che ha tra-
scorso ar r ivando anche alia 
nazionale. 

H a iniziato la c a m e r a di 
al lenatore nel 1957 e pen-
s iamo non ci sia di meglio 
che pubblicare il suo « cur
riculum » pe r control larne 
le capacita: 

1957-'58: Treviso (dalla 
IV serie promosso in se
rie C) ; 

1958-*59: Treviso; 
1959-'60: Livorno (in se

rie C, conquista il secondo 
posto in classifica e la pro
mozione sfugge per un so
lo pun to ) ; 

1960-'61: Livorno; 
196K62: Cagliari, in se

rie C; la squadra vince il 
campionato e viene pro-
mossa in serie B ; 

1962'63: Cagliari, campio
nato di assestamento; 

19&V64: Cagliari. la squa
d r a viene promossa in se
rie A; 

1964-'65: Cagliari; la squa
d ra vince la «Coppa Tut-
tospor t » e a Silvestri viene 
a t t r ibui to il «Semina tore 
d 'oro »; 

1965-'66: Cagliari; 
1966-'67: Milan; vince la 

« Coppa Italia »; 
1967-*68: Vicenza, in se

rie A; 
1968-'69: Brescia, in • se

rie B e rapida promozio
ne in serie A; 

1969-70: Brescia, per soli 
t r e mesi; 

1970-71: Genoa, in serie 
C, promosso subito in B. 

IL FATICOSO CAMMINO 
PER LA PROMOZIONE 

II gioco « in economia » - La psicosi dello stadio di Marassi - Alia difesa I'ultima parola 

E* stato lungo e faticoso il cammino del Genoa verso la 
promozione. Lungo perche ha fatto soffrire i sostenitori rosso
blii per quell'alternarsi di risultati che ad un certo momento 
hanno addirittura fatto temere che l'obbiettivo promozione 
non pot esse essere raggiunto; faticoso perche ha costretto 
tutta la a compagnia» rossoblii, dai dirigenti, ai tecnici, ai 
giocatori. per firure alia tifoseria organizzata. ad uno sforzo 

1 
ANDATA 

1-0 

0-2 

1-1 

0-0 

3-1 

1-0 

0-0 

0-1 

0-1 

0-0 

0-0 

0-1 

3-0 

0-2 

0-0 

0-0 

0-1 

1-1 

1-2 

RISULTATI 
GENOA-Olbia 

Entella-GENOA 

GENOA-lmola 

Spal-GENOA 

-GENOA-lmperia 

GENOA-Lucchese 

Sambenedettese-GENOA 

Savona-GENOA 

GENOA-Montevarchi 

Ravenna-GENOA 

GENOA-Viareggio 

Anconitana-GENOA 

GENOA-Maceratese 

Empoli-GENOA 

GENOA-Torres 

Prato-GENOA 

Spezia-GENOA 

GENOA-Del Dusca Ascoh 

Rimini-GENOA 

RITORNO 

0-1 

0-1 

2-1 

0-0 

0-0 

0-0 

0-1 

0-2 

1-0 

0-1 

0-0 

0-1 

0-2 

0-1 

1-0 

1-2 

0-2 

0-1 

1 2 

veramente notevole per condurre fehcemente la barca sn 
porto. 

II primo handicap da snperare e stato ranioieniamento 
dei giocatori al clima della serie C, che se non lo &i prova 
non io si pud capire: occorre una mentalita del tutto diversa, 
alia quale i rossoblii hanno fatto una terribile fatica ad ade-
guarsi. Ci voleva quella semplicita. quella modestia c quello 
spirito di sacrificio che erano sconosciuti. ancora, ai gioca
tori del Genoa, che pure provenivano da un crollo che avreb-
be dovutu far calare loro la cresta 

Eppure bisognava marciare subito con passo lesto; non 
si poteva concedere alia Spal. maggiore antagonista nella 
lctta per la conquista della vittoria finale, nessun vantag-
gio. visto che la squadra ferrarese gia godeva di quello del-
resperienza nel campionato semiprofes«=ionistico. 

Silvestri ha insistito in questo primo periodo. piii che sul 
gioco. che pure andava cercando con Io studio della migliore 
utiltzzazione degli elementi che aveva a disposizione, sulla 
concent razione dei giocatori verso la conquista del risultato 
utile, sempre, costantemente anche a scapito del gioco spet-
tacolare, anche a rischio di venire dtsapprovato per quel 
gioco «in economia». Ma Siivestri sapeva bene che cosa 
voleva e come poteva e doveva ottenerlo dai suoi uomini. 
Lui la serie C l'aveva gia fatta (e bene!) e ne aveva una vali-gissima esperienza: non poteva fallire l'obbiettivo col Genoa, 

TO quegli uomini che aveva a disposizione. e soprattutto con 
quell'appassionato pubblico che al Genoa ha dato tutto l'ap-
porto possibile, sostenendolo come pochi pubblici hanno mai 
fatto per la propria squadra. 

Silvestri ed il Genoa hanno anche incontrato, sul loro cam
mino. ostacoli imprevisti come certe questioni di giocatori 
(leggi Piecioni, Corradi e Quintavalle) e poi anche qualche 
delusione come la sconfitta casalinga alia nona giornata ad 
opera della matricola Montevarchi, e qualche altro intoppo, 
sempre a Marassi, dove il Genoa non riusciva ad esprimersi 
come la sua effettiva forza avrebbe dovuto consentirgli; ma 
quel gioco «in economia » vnluto da Silvestri, ha finito, alia 
lunga. per imporsi. I giocatori Io hanno capito, Io hanno 
assimilato ed hanno finito col recitare Ia loro lezione con la 
massima disinvoltura fino in fondo. L'attacco non segnava? 
Ebbene rimportante era che la difesa non subisse reti. E la 
difesa ha rappresentato rinsormontabile baluardo del Genoa, 
e stata 1'autentica protagonista di questo vit'orioso tomeo, 
riunita attomo alia sua bandiera, al suo giocatore piii forte 
e rappresentativo: Maurizio «Ramon * Turone. 

Silvestri e stato costretto, durante il lungo cammino, a 
cambiare anche Tassetto della squadra, ma Io ha fatto sem
pre senza turbare alcuno ed ottenendone il massimo risultato. 
Anche per questo il suo merito 6 veramente notevole e deve 
essere ancor piii apprezzato. II Genoa oggi, grarfe aU'opera 
di un valldo tecnico come si e dimostrato Silvestri, vale qual-
cosa ed ha gia le basi pronte per affrontare, con le oppor
tune medifiche necessarie dovendo cambiare di categoria. il 
prossimo piii impegnativo tomeo. Quando gli era mai acca
duto in passato, con quelle «ballate degli allenatori ap-
prendisti»? 

ghe di famiglia; un uonio in 
grado di conciliare le mime 
rose correnti ed incanalarle 
verso la strada comune che 
e quella della rinascita dellu 
societa e della squndra; IUI 
uomo capace di fungere anche 
da parafulmine, in caso di 
eventuali insuccessi che avreb 
bero finito col « bruciare » lui 
soltanto e non ancora e sem 
pre i vecchi dirigenti, le cui 
spalle non avrebbero piii po-
tuto reggere un'ulteriore cri
si. 

L'abilita di Tongiani, insie
me alia tenacia, la capacita u 
1'esperienza di Silvestri, han
no finito col costituire il fe-
lice binomio del successo. 

Le crisi, per fortunn soltan
to tecniche e di brevissimu 
durata, non sono mancate 
neppure quest'anno; ci sono 
stati anche momenti difneih 
da affrontare; ma il «bino
mio » ha saputo superare 1' 
esame che gli era stato im-
posto, fino al successo, fino 
al raggiungimento del primo 
importantissimo gradino che 
dovrii portare il Genoa alia 
serie A e alia completa rina
scita. 

Chi ha mai visto a Geno
va una manifestazione di entu
siasmo quale quella organizza
ta dalla tifoseria rossoblii per 
l festeggtamenti della promo
zione? Neanche per la coppa 
del mondo e'era stato qualco-
sa di uguale. E quando mai 
il pubblico accetta di buon 
grado un aumento del prezzo 
del biglietto proprio all'ulti-
ma partita di campionato. 
quella del commiato, del fe-
steggiamenti? I genoani lo 
hanno fatto: e stato suflicien-
te che i dirigenti li infor-
massero di quella necessity 
per ragioni urgenti di bilancio, 
ed hanno sopportato, sia pu
re « mugugnando ». ma que
sta e una caratteristica tipi-
ca dei genovesi 

Lo ha nlevato lo stesso 
Tongiani. partecipando ad una 
delle numerose feste che han
no luogo in questi giorni in 
onore del Genoa: « Un pubbli
co cosi non ci consente alter
native: la prossima stagione, 
al colpo di pistola. noi si 
parte per la A ». 

E' una promess.i che puo 
essere mantenuta. In che mo-
do? Silvestri, pur senza sbi-
lanciarsi come e suo costu
me, ha gia. steso un program
ma di massima che prevede le 
varie ipotesi, a seconda del 
possibile impegno dei maggio
ri azionisti che sono, come e 
noto, Berrino, Fossati, Ca
gnoli. Massucco, Bazzani e Ga-
rello. 

Se i dirigenti «congeleran-
no» i loro crediti, come han
no annunciato, e si impegne-
ranno ulteriormente. si potra 
evitare di cedere Turone e 
Bittolo e contemporaneamen-
te prowedere all'acquisto di 
alcuni giocatori di un certo 
livello tecnico, capaci di of-
frire in serie B un rendimen-
to costante. E ' il program
ma massimo. che offre suffi
cient! garanzie d; successo. 

Cedendo I a gioielh ». si de
ve invece nfare un po' tutto 
e ripartire da zero, con tutti 
i rischi che cio comporta. 
Vendere solo per sanare il bi
lancio, inline, puo sigmfica-
re autodistruzione e fallimen-
to del programma generale; 
vuol dire regresso e. in defi-
nitiva, un tradimento per il 
pubblico. Ma Tongiani sottoli-
nea- « I tifosi del Genoa so
no intelligenti e capaci, all'oc-
correnza. di far tacere il sen-
timento, sempre che il gio
co valga la candela. Con Tu
rone e Mascheroni il Genoa 
non e forse precipitato in se
rie C? Allora l'importanza — 
ha ricordato il presidente — e 
lavorare per un'evoluzione. 
per attivare un nlancio. Vale 
dunque Ia pena, in ceni ca
si, fare tacere le voci del cuo-
re. anche se questo puo fare 
solfrire. E' per noi molto im-
portante combinare un affare 
e combinarlo bene, in modf) 
da realizzare qualcosa sul pia
no finanziario, che non gua-
sta mai, e di assicurarsi tre 
o quattro giocatori di assolu-
ta garanzia. Se poi, con tan-
ta gente mihardaria che c'e 
a Genova, qualcuno ci offre 
un aiuto, va da se che il no
stra compito verra ampiamen 
te agevolato ». 

II «colpo», dunque, pu6 
dawero riuscire se ci si man-
tiene equilibrati, non ci si 
moma ia testa e si rimane 
modesti; se non risorgono am-
bizioni personali di potere; se 
non si risvegliano sopite in
vidie e antipatiche concorren-
ze; se. insomma, non si rica-
de negli errori del passato. 
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