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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRACCIO 

SOLO 

« Caro Fortebraccio, sono 
un giovane hberale milane-

se e leggo spesso il suo gior-
nale. fermetta che 10 na-
sconda anche a lei il mio 
nome che e quello di una 
famiglia troppo conosciu-
ta perche io non mi preoc-
cupi, specialmente per n-
guardo a mio padre, di non 
renderlo pubblico, ma spe-
ro che lei non si formaiiz-
zera anche perche questa 
mia non ha mente di parti-
colare da rivelarle, ma vuo-
le soltanto richiamare la 
sua attenzione su questa 
intervista del neo ministro 
Hberale Bozzi, che ho let-
to poco fa sul "Corriere" 
dopo avere appena letto su 
"l'Unita" il ritratto del re-
pubblicano on. Bucalossi, 
dovuto alia penna sua e 
della sua compagna roma-
na che le ha scntto. Non 
le pare che i due uomini 
in londo in fondo abbiano 
qualche cosa in comune? 
Ciiudichi lei e gradisca i 
miei saluti "un lettore mi-
lanese", Milano ». 

Caro giovanotto, le dirb 
subito che, appunto, non 
mi « formalizzo », come lei 
dice, per il suo anonimuto. 
Ne approfitto ami per dir-
le che 7/u hanno sempte 
fatto ridere le orripilate 
indignazwm espresse da 
coloro che ricevono una let-
tera anomma. Si tratta di 
un mezzo di comunicaztone 
sleale, non c'e dubbio, ma 
non piii di una instnuazio-
ne velenosa o di un pette-
golezzo demgratorio, quan-
do le lettere anonime son 
tali, e non lo sono sempre, 
come il suo caso dimostra. 
La veritti e che tutli coloro 
che le ricevono, le leggono 
con grande attenzione, e 
poi fanno gli sdegnati. Io 
penso che si debba rifiu-
tare, al nguardo, ogni iste-
rismo, dividendo le lettere 
anonime in due categorie: 
quelle che contengono indi-
cazioni tnteressanti e serie, 
e quelle scurrili, sciocche 
o gratuitamente difjamato-
rie. Belle prime si pud, e 
a volte addirittura si de-
ve, tener conto, mentre le 
seconde si stracctano e si 
cestinano. Ecco tutto, e 
non casca il mondo. 

Per i lettori ai quah po-
tesse essere sfuggtta, dirb 
che questa intervista del li
berate on. Bozzi, attuale mi
nistro det Trasporti, & com-
parsa sul «Corriere della 
Seran del 6 agosto, e io 
non sono d'accordo con 
lei, che crede di notare una 
somiglianza « in fondo in 
fondo» tra Von. Bozzi e 
Von. Bucalossi. Costui e un 
toscano irritabile e sprez-
zante, capace, come si & 
visto, di pronunciare di-
spettose stoltezze, ma alie-
no. credo, da vanterie spoc-
chiose. Invece Von. Bozzi, 
romano, & il miles glorio-
sus del PH. Molti tra noi. 
suppongo, considerano la 
loro nascita un errore e 
cercano, vivendo dtciamo 
cosl virtuosamente, di por-
vi in qualche modo rime-
dio, mentre Von. Bozzi, 
quando £ nato, erano secoli 
che voleva apparire e deve 
avergli dato un gran fasti-
dio fare la coda. Adesso 
che 6 qui, la sua felicita 

dt esistere non ha limiti, 
e anche se non lo aice, 
perche e bonario, ci con-
stdeiu tuttt fortunatt per-
cue viviamo tnsieme a lui. 
Per accontentarlo, bisogne-
rebbe per esempio scrwere 
sutlu enctclopedia: «EIN
STEIN, Alberto, nato a 
Vim (bavieraj tl 14 marzo 
18/9, riuscl a essere con-
temporaneo dell on. Boz
zi... ». 

L'intervistatore del « Cor
riere » cominaa a interroga-
re tl mintstro sui rttardi 
aei treni. L'on. Bozzi lo 
ascolta molto tnteressato: la 
co&a gli riesce nuova. Ma 
poi git pare dt rtcordare 
che i rttardi analizzati con 
parttcolare attenzione sono 
quelli che si verijicano nei 
giorm intorno ul Natale o 
al Capodanno. Domanda 
l'intervistatore se si e regi-
strato un miglioramento o 
un peggtoramento, rispet-
to agli anni passatt: «Ri* 
sposta (dopo aver tele-
lonato al direttore gene-
rale deU'azienda): mi si 
dice che non c'e un peg-
gioramento...». Ora, non 
c'e" nulla di male che un 
ministro si faccta dare det 
datt, e evidente che nun 
pub sapere tutto. Ma Vono-
revole Bozzi, con quella 
barba, che essendo mini
stro det Trasporti telefona 
per sentire come andiamo 
con t rttardi, mt pure tm-

pagabtle. E del resto Vuo-
mo, a parte queste sue sin-
golari curtostta, non ha 
paura dt mente, Senttte che 
temerario: «Signor mini
stro, ho appreso che qual
che giorno fa lei ha com-
piuto una visita all'aero-
porto di Piumicino. E ho 
saputo, con piacere, che lei 
ha voluto elfettuare la vi
sita assolulamente solo». 
Guardate di che cosa gode 
la gente: a Egisto Corradi 
(e lui che intervista il mi
nistro) «/a piacere» che 
Von. Bozzi sta andato «as-
solutamente solo» a Ftu-
mictno. Non c'era proprio 
nessuno e quell'omino so
lo, in mezzo a tutti quegli 
aeroplam, faceva impres-
stone e raccapriccio, altro 
che compiacersene. 

Quanta tempo e" durata 
la visita? domanda Corradi 
al ministro, giustamente 
paventando che Von. Boz
zi, come un naufrago. sia 
rimasto due gtorni e due 
notti, senza acqua e senza 
viveri, in balia degli aerei. 
a La mia visita e durata 
piu di due ore» risponde 
Bozzi, modesto. Ma Egisto 
Corradi ha la vocazione 
del trasecolare e prorcmpe: 
«Quindi lei ha girato a 
Fiumicino per due ore?». 
Ebbene si, il ministro, sem
pre solo, 6 rimasto all'ae-
roporto due ore e ha visto 
tutto: un disastro: a..X>i-
ciamc le cose come sono, 
le latrine sono in uno stato 
vergognoso. Guardi un po' 
di che cosa deve occuparsi 
un ministro...». Qui Vin-
tervista ha toccato. secon-
do me, il suo punto piu 
alto, e io vorrei che i let-
tori, e lei, caro mio, con 
loro, pensassero con soli-
dale simpatta alia dura vita 
di questo ministro, solo, 
liberate e diuretico. La sa-
luto cordialmente. 

LA FABBRICA DELLE SPIE 

a Caro Fortebraccio. ti 
invio questo accorato ap-
pello, letto sul mensile fa-
scista " Primalinea", sen
za fare comment! perche 
sarebbero superflui. II te-
sto, stampato in neretto ed 
intestato C.R.I. (Centro rac-
colta informazioni), parla 
chiaro. Aggiungo solo che 
da ora in avanti dormiro 
sonni tranquilli sentendomi 
protetto da questi strenui 
difensori della "comunita 
nazionale". Ti saluto cor
dialmente Roberto Fonta-
na - Imperia». Ecco, pa-
rola per parola, l'appello 
del C.R.I.: o l lettori sono 
pregati di informarci riser-
vatamente su tutto quan-
to desta in loro sospetti: 
nunioni clandestine di sov-
versivi, ubicazioni di depo
sit! di armi, munizioni e 

, strumenti per la guerrigha, 
traffici di droga. di valu
ta, presenza di spie. lm-
prowisi arricchimenti di 
persone senza arte ne par
te, nonche su qualsiasi at-
tivita volta a ledere gli in-
teressi della Patna e delta 
comunita nazionale. E' 
questo uno dei mod:, effi 
cacissimi. per servire la 
causa e per difendere lo 
Stato ». 

Caro Fontana, hat ragto-
ne tu: questo teslo non ri 
chiede commentt, e nep-
pure io ne faro. Mt place 
rebbe soltanto sapere se il 

a centro raccolta informa
zioni » ha un orario o se ri-
ceve le spie giorno e notte, 
e se le a informazioni» ven-
gono raccolte tutte insie-
me o separatamente, clas-

sificate per argomento. 
Per esempio: le a rtuntoni 
clandestine di sowersivin 
dovranno fare tutt'uno con 
i atraffici di droga e di 
valuta*? E poicM inte-
ressa anche la a presenza 
di spie», cosa faranno, 
quelli di a Primalinea»? 
Cattureranno anche i loro 
informatori, che come spie 
debbono considerarsi colti 
in flagrante, o lasceranno 
perdere queste sicure, per 
andare a cercare le altre. 
probabili? E tnfine. esi-
ste. presso il a centro*, 
una hsla delle aattwila 
volte a ledere gli interessi 
della Patna e delta comu
nita nazionale »? / cavalie-
ri del lavoro, per esempio, 
U ledono o non It ledono? 
E quando escono gli elen-
chi della denuncta det red-
diii, quelli di «Primali
nea » fanno gli straordma-
ri o tengono chiuso? Ad 
ogni modo, to. personal-
mente. sono Iranqutllo, per-
chi fin che potrb non an-
drb mat a recare informa
zioni al «centro* ma il 
giorno in cui, supponiamo, 
vi fossi obbligato con la 
forza, me la caverei sere-
namente consegnando Van 
nuano della Conftnnustna 
Tantt saluti cordialu 

DEDICATO A BUCALOSSI 

«Caro Fortebraccio (...» 
Viviamo qui a MLsinto in 
due soli locali. ho lavorato 
tanti anni, ho avutc quat 
tro figli. tre maschi e una 
femmina. ora sono gia 
nonna A undici ann: i miei 
primi tre f.?li dovetti man 
darli a lavorare. cosl pn 
ma la fabbnea mi sfrutto 
me e poi i miei figli Ora 
per prendere la pensione 
di vecchiAia fra due anni 
devo pagare ancora soldi 
essendo che il penodo di 
maternita di quando lavo 
ravo non mi hanno messo 
le marche.. Baccichetti 

Bambina (se ho letto bene) 
MLsinto (Milano)». 

Cara compagna, questo 
passo di una tua lettera i 
dedicalo all'on. Bucalossi. 
Scrirtgli a Montecttono (st 
chtamn Pietro) e racconla 
qli dtfjufamente la tua vt 
ta Poi sappimi dire se e 
che cosa U avra nsposto 
Mt tnteresserebbe sapere 
se a suo giudizio una co
me te ha un solo, vero, 
tondamentale bisogno: se-
guitare a mangmre riso 
freddo Ti saluto afjettuo 
samente. 

Fortebraccio 
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Indagine-campione sulla vita associativa dei giovani - Catania 
Dal nostro inviato . 

CATANIA, agosto ' 
Un giorno della penultlma 

settimana del giugno scorso, 
a Catania, le strade del cen
tro — le strade del passeg-
gio elegante — hanno vlssu-
to un'ora insolita: un corteo 
di donne, donne-operale, 
grembiall blanchi, bandieie 
rosse, cartelli e striscloni di 
protesta. Erano le operaie del-
l'Ates, in lotta da tempo 
(agli scloperi sono state co
st rette ad abltuarsi fin dal 
'69), che per la prima volta 
sfidavano il cuore borghese 
della citta raccogllendo, mi 
dicono. stupefazione ma an
che consensi. 

L'episodio, visto nell'ottica 
delle grand! lotte operaie, e 
forse piccolo. Ma a Catania 
acqulsta un senso affatto di-
verso: ed 6 subito un indice, 
in senso positivo, delle gran-
di contraddizioni che gravano 
sulla citta; del vecchio, spa-
\entosamente vecchio che la 
ir.chioda al sottosviluppo e 
del suo potenziale di prote
sta e di rinnovamento. 

Le operaie dell'Ates non 
sono tutte giovanissime o 
giovani: tuttavia quella pro-
testa organizzata vale bene 
l'avvio di questa terza tappa 
del viaggio fra le forme di 
organizzazione glovanili in 
Italia, dopo gli incontri di 
Torino e Firenze. L'approc-
cio con queste strutture, qui 
a Catania, si svolge tutto in-
fatti all'insegna del piu vlo-
lento contrasto fra forme che 
sembrano accostarsi a quelle 
della piii sviluppata societa 
dei consumi. e disgregazioni 
assolute, apparentemente per-
fino senza speranza. 

La struttura 
urbanistica 

Sono queste ultime. oggl. le 
dominanti. E da queste ini-
Eia dunque questa nuova rac 
colta di « dati» e una nuova 
serie di incontri. 

Inizia, per l'esattezza, nel 
quartiere di San Cristoforo: 
una citta nella citta. Settan-
tamila abitanti circa, chiusi 
in una struttura urbanistica 
che testimonia un passato 
splendore di civilta e una 
presente condizione di ine-
narrabile miseria. La citta 
nella citta si articola in un 
intrico di case basse, un pia
no, due piani, svolte intor
no a immensi cortili, evidente 
suggestione della piii evoluta 
concezione araba degli spazi 
chiusi-aperti che creano due 
dimensioni di rapporti socia-
li: quello volto verso Tin-
tera citta e quello ripiegato 
r.ei cortili dove affacciano, 
vivono e si incontrano gruppi 
umani di piii ridotte dimen 
sioni. Ma quelle case, quegli 
immensi spazi interni (le di
mensioni sono di plccole piaz-
ze di paese e vlene sponta-
neo pensare quale sguardo 
ghiotto vi debba rivolgere la 
speculazione edilizia). quelle 
case e cortili. dicevo. sono in 
decomposizione • e riflettono 
una grandezza ormai lontana. 
L'economia che li sostlene e 
schiacciata dalla concorrenza 
della citta nuova model lata 
sugli schemi cultural! della 
« civilta industriale ». 

Qui. in questo disordinato 
svolgersi di stradine. e il re
gno del sottoproletariato ca-
tanese: si moltiplicano im-
pensabili bottegucce. vivono 
i venditori ambulanti che al 
mattino percorrono «l'altra 
Catania ». resistono ridottis-
simi nuclei artigiani. si inse-
nsce sia la « malavita» che 
qualche sporadico gruppo 
operaio della ristretta e lon
tana <c zona industriale » della 
citta. Qui prospera il lavoro 
minorile e l'abbandono pre-
coce della scuola dell'obbli-
go: un «obbligo». occorre 
chiarire. che i piu intendono 
ancora fermo alia quinta ele-
mentare. 

Qui, infine, matura e si 
esprime uno spir'to rivolu-
zionario capace di dare ai 
partiti politici della sinistra 
anche oltre il 40 per cento 
dei voti (il partito comuni-
sta era e resta il primo del 

Una citta nella citta: il quartiere di San Cristoforo - Anche quattro turni per frequentare 
le elementari - Settantamila abitanti, una condizione di inenarrabile miseria - L'insegna 
che in vita al biliardo - Le manovre e i quattrini dei fascisti - Gli sport che nascono alFom-
bra delle parrocchie - Radiografia politica della nuova generazione - Operaie in corteo 
quartiere); ma capace anche 
di trascorrere in una rabbia 
che si rivolta contro se stes-
sa e regala alia « destra na
zionale» (come e avvenuto 
nelle elezioni di maggio) un 
aumento del quindici per 
cento. 

E' in questa realta che si 
forma una nuova generazione 
d: catanesi. Su quali strut
ture? Non c'e un controllo 
attendibile, anche se l'inda-
gine copre un arco che va 
dalla sezione di partito alia 
parrocchia. I centri di ag-
gregazione — ma di una ag-
gregazione tutta apparent* — 
si moltiplicano e si sgreto-
lano, infatti, quanto piii la 
soltoeconomia del quartiere 
si appropria delle formule 
piu elaborate del consumismo 
opulento. Basta un breve giro 
per scoprire l'esistenza di una 
miriade di <c bassi » ornati di 
insegne « associative » e ior-
niti essenzialmente di bigliar-
dini, bigliardi. tavoli da gio-
co (resistono ancora, e so-
prattutto per gli adulti. il vec
chio tressette e Io scopone). 
Frequente, come in tutta Ca
tania, 1'insegna dell'Unione 
Siciliana Turistica che dietro 
: bigliardini nascende, ma 
senza troppi pudori, il suo 
appoggio alle forze della de
stra fascista. 

Se la civilta dell'elettronica 
porta il flipper anche a San 
Cristoforo, non porta per6 
le scuole. Per settantamila 
abitanti esistono quattro ele
mentari. impostate sulla nor
ma del doppio turno che di-
venta spesso triplo e — come 
documenta una indagine co-
munale — anche quadruplo 
turno. La scuola media e sol
tanto una. Per il resto si va 

«in citta » o si ricorre — chi 
pub — all'opera dei religiosi. 

Fin da questo primo colpo 
d'occhio, infatti, emergono 
ancora una volta e in primo. 
luogo le parrocchie; in spe 
cial modo i salesiani Ecco: 
la Madonna delle Salette, o 
{'Angela Custode. II confronto 
fra chiesa e quartiere chia-
risce perfettamente le ca-
renze sociali. 

La Madonna delle Salette. 
II corpo dell'isolato parroc-
chiale domina, alto e lun 
ghissimo a percorrersi, sulle 
basse case che lo circondano. 
Intorno alia Chiesa si rag-
gruppano gli -edificl della 
scuola salesiana. un grande 
cmema-teatro (l'unico del 
quartiere: il secondo di Ca
tania. quanto a dimensioni). 
il campo sportivo. Qui. a de-
cine, a centinaia. l giovanis-
simi di San Cristoforo tro-
vano — quando non lavoro-
no — qualche «struttura» 
che. secondo le pie intenzioni 
dei suoi animatori. «li strap 
pa alia strada ». 

Un momento 
d'evasione 

Con quali risultati? Ne par-
lo anche con 1'ex parroco del
la chiesa di San Cristoforo. 
la piu antica del quartiere. 
E\ adesso, un prete-operaio: 
uno dei pochi, comunque, 
che nel quartiere abbia ten-
tato un lavoro in profondita 
per rendere i giovani — al-
meno qualche nucleo giova-
nile — piu sicuramente pa
drone del proprio destino. La 

sua vicenda tuttavia e quella 
d» una sconfitta. Don Giu
seppe lo ammette, sia pure 
cautamente e con molti di-
stmguo. Anche la sua parroc
chia ha qualche « struttura » 
(che ora tuttavia e stata 
affittata al comune che ne ha 
ricavato una «succursale» 
scolastica): ma don Giuseppe 
puntava soprattutto su una 
partecipazione dei giovani 
che fosse impegno umano to-
tale capace di recuperare, 
dice, la pi uassidua dedizione 
enstiana. Ne ha cavato un 
nucleo di giovani impegnati, 
fmalmente alle prese esplicite 
con la realta di se stessi e 
del quartiere: ma l'impegno 
li ha portati fuori dalla chie
sa. Alcuni sono passati ai 
« grupoi», dice. 

Per la chiesa — per un 
certo modo di intendere la 
chiesa — e dunque un fal-
limento. Ma gli altri9 Quelli 
cresciuti all'ombra dell'effi-
cenza salesiana? II rapporto 
associativo e anche quello re-
ligioso restano epidermici e 
casuali. CaDita, dice don Giu
seppe di Darlar loro quando 
si sposano. e si sposano gio-
vanissimi. Avete tutti i sacra-
menti? Certo. comunione e 
cresima: li abbiamo fatti 
quando si andava a glocare 
in parrocchia, da bambini 
Giocare. da bambini. Ecco la 
smtesi del rapporto «asso
ciativo)). della capacita edu-
cativa, dell'esperienza «effi-
ciente » parrocchiale. Appena 
un momento di evasione dalla 
realta di ogni giorno. labile 
quanto un ricordo d'infanzia, 

Nemmeno il mondo poli
tico. del resto, appare in gra-
do di contrastare questa real
ta. Le grandi organizzazioni 

nazionali, spiega il compagno 
Musumarra della sezione co 
munista, non hanno qui al 
cuna organizzazione giovani 
le. Nemmeno i fascisti? Nem 
meno i fascisti, che si sono 
limitati ad aprire due sezio 
ni elettorali e una 1'hanno 
subito chiusa. Nemmeno la 
democrazia cristiana e i so-
cialisti, naturalmente. Nem
meno il partito comunista? 

Alia sezione di San Cristo
foro (33.8% alle politiche del 
'68 per il Pci; 29,8% a quel 
le del '72) non esiste per ora 
la Fgci. I giovani ci sono 
dicono i compagni. ma sono 
subito nel partito. Sono mol
ti? sono abbastanza, forse 
una settantina. ma la loro 
oresenza non pesa ancora tra 
i quadri dirigenti della se
zione. la cui vita quotidiana 
e infatti, nella sostanza, una 
vita di adulti (eppure si trat
ta di una sezione insolita-
mente ampia. fornita persino 
di un salone utile alle proie 
zioni cinematografiche: un 
salone. dice Musumarra. che 
ci siamo costruiti noi «vec-
chi» con le nostre mani). 

I giovani. dunque, resta 
no in troppo lunga misura 
fuori anche dalla aggregazio-
ne politica. Sembra di strin 
eere. dopo questo primo esa-
me, un pugno di mosche E 
ii discorso muta soltanto di 
poco — sebbene quel poco 
offra alcune variazioni di 
qualita — quando si cerca 
un confronto fra San Cristo
foro e l'intera citta. 

Nel quadro generate si de-
linea una struttura innanzi-
tutto nell'organizzazione dei 
giovani comunisti: 550 nella 
provincia, quasi centonovanta 

a Catania, come mi spiega 
il compagno Grassia, della 
segreteria provinciate della 
Fgci. Le ragazze iscritte, tut
tavia, sono appena 25 in cit
ta. E la maggioranza di que
ste nuove leve viene da?li 
studenti, poco dai quartieri 
popolari. Pero bisogna tene-
re presente che 1'organizza-
zione e rinata, praticamente, 
solo nel '68 e che quesfanno 
sta cominciando a organiz-
zare circoli periferici dopo 
essersi concentrata quasi 
esclusivamente intorno alia 
Federazione. 

Attivita 
nelle scuole 

E occorre ancora conside-
rare che la Fgci e Tunica or
ganizzazione giovanile politi
ca che abbia una dimensione 
tangibile. I giovani socialist! 
e i giovani democristiani esi
stono organizzativamente sol
tanto sulla carta; i « gruppet-
ti» hanno un bilancio in net-
ta perdita e una forza decre-
scente (VUnione, tanto per fa
re un caso. nel *69 poteva por 
tare in piazza anche trecen
to giovani inquadrati; oggi 
sono ridotti a una quaranti-
na). Resta soltanto il Movi 
mento Studentesco: una cin-
quantina di attivisti, ma una 
vasta capacita di mobilita-
z:one nelle scuole. 

Quanto ai fascisti, dietro la 
apparenza del successo elet-
torale, rivelano una debolez-
za di fondo: l'unico gruppo 
« attivo » e quello dei picchia-
tori di Ordine Nuovo (una 
trentina), mentre il Fronte 

della Gioventu e una orga
nizzazione solo di nome. I 
dati elettorali di Catania sem
brano confermare questa de-
bolezza: sul 27.000 voti « gio
vani » che costituiscono la 
aifferenza fra i votanti alia 
Camera e al Senato, il Msi ne 
ha ottenuti appena 4.708; 11 
PCI ben 7.538. Gli altri sono 
in buona parte, della Demo
crazia Cristiana (oltre dieci-
mila). 

Soltanto una Indagine sul
le associazioni sportive aiuta 
a rintracciare una realta gio
vanile organizzata. I fascisti, 
forti di influenze e di quat
trini, puntano tutto su una 
politica di illusorio prestigio 
cittadino, senza entrare in 
concorrenza con la piii dutti-
le rete del potere sportivo 
democristiano. Hanno con
centrate ogni sforzo sulla 
fiquadra di rugby, VAmatori, 
condotta perflno in serie A 
e utile soprattutto all'esibi-
zione di una sigla « illustre ». 
Accanto al rugby emerge, qui 
come altrove, la loro atten
zione per gli sports della vlo-
lenza con le palestre di judo 
e karate. 

Altri sports nascono. inve
ce. all'ombra delle parrocchie 
(i salesiani organizzano verl 
e propri tornei di calcio). del
le imprese commerciali (ogni 
commerciante che si rispettl 
ha la sua brava squadretta 
pubblicitaria di calcio), del
le fabbriche della zona in
dustriale (anch'esse patrocl-
nano un torneo di calcio. ml 
dice un giovane compagno 
operaio, che dura quanto 
nuello di serie A: talvolta 
assumono «per meriti spor-
tivi», e finch6 dura il tor 
neo e difficile parlar d'altro 
che di sport). E' soltanto nel 
settore sportivo, infine. che 
la DC si rifa viva con i suoi 
gruppi Libertas che produco 
no una delle due squadre cit 
tadine di pallacanestro. 

In termini di sport, dun 
que. una certa Catania (ne 
resta esclusa comunque la 
Catania sottoproletaria) ap^ 
pare sede di organizzazione 
giovanile, tanto da aver fatr 
to nascere perfino uno Spor-
tivissimogiovani, settimanale 
di minuta informazione spor-
tiva cittadina; da aver crea 
to, con il boom del calcio 
femminile aziendale, anche 
uno spazio nuovo per te don
ne. Ma questa struttura spor-
tiva si regge soltanto sulla 
iniziativa — niente affatto 
disinteressata — dei privati 
(laici o religiosi): e rivolta, 
piu che ad associare, a di 
strarre. Quanto alio sport 
« pubblico » si riduce in pra-
tica alio Stadio di atletica 
leggera privo di collegamen-
ti utili con la citta, privo di 
manutenzione efficiente, so-
vraffollato al punto che « di-
venta perfino difficile fare 
una corsan. 

Dal quartiere di San Cri
stoforo al resto della citta, 
dunque. il panorama muta 
poco. E non sono certo i fre-
quenti «club-discoteca» del 
centro o della periferia nuo 
va che modificano la situa 
zione o incidono concreta-
mente nella realta giovanile. 
Semmai, come sembra con
fermare anche certa crona-
ca nera catanese. questi club 
pomeridiani diventano nuo
va forma — piu sapiente e 
sottile — di disgregazione 
quotidiana, con una stanca 
ripetizione dei consueti « mo-
delli di consumo». -

In questo quadro generate, 
tuttavia. anche lievi muta-
menti possono significare piu 
che altrove. Non e un caso 
che, proprio in questi giorni. 
l'Uisp abbia tenuto a Cata 
nia un convegno per gettare 
le basi di una diversa orsa-
nizzazione sportiva regionale; 
non e un caso che intorno al 
partito comunista si manife-
Fti un nuovo fermento gio
vanile; non e un caso se. neJ 
corso del giugno. te operaie 
dell'Ates sono scese per la 
prima volta in corteo nelle 
strade sacre al passeggio ele
gante di Catania che resta 
ancora, nella tradizione dei 
coti dominanti della citta, la 
principale « organizzazione » 
della vita giovanile. 

Dario Natoli 

Recenti reperti archeologici sembrano confermare Tipotesi 

IN VIETNAM LA PIU ANTICA CIVILTA? 
I primi abitanti di quesfe ferre conoscevano I'agricolfura e I'uso del rame con almeno duemila anni di anficipo su quelli delle regioni 
fra I'lndo e I'Eufrafe — Negli scavi non c'e fraccia di strumenti bellici — Un dafo che rende ancora piu infame I'aggressione USA 

Una cavwita nalla collliw M Vtetnam 

La piu giovane civilta del 
mondo sta cercando di di-
struggere la piu antica. Con 
questo titolo. duramente pole-
mico. i giornali svedesi han
no accolto 1'annuncio di un 
gruppo di studiosi dell'Univer-
sita neozelandese di Ottago, 
deirUniversita dell'Hawii e 
della statunitense National 
Science Foundation, nguar-
dante la scoperta nel Vietnam 
del Nord e nella Thailandia 
delle vestigia di quella che 
si pud ritenere la piu anti
ca civilta del mondo. Lo stu
dio archeologico fu iniziato 
nel 1964 allorche' 1'ingegnere 
minerano Chester Gorman 
rinvenne a Non Nok Tha in 
Thailandia un tumulo conte-
nente le ceneri di un corpo 
cremato prima della sepoltu-
ra assieme ad utensili di fer-
ro di fattura primitiva. 

Scavando ulteriormente nel 
medesimo posto si rinvenne 
un altro strato di tombe con 
ossa di cadaveri non crema-
ti, terraglie ed oggetti in bron-
zo. Piu sotto si trovd un ter-
zo strato di tombe con ogget
ti in pietra tevigata, terra
glie. frammenti vegetali, os
sa animali e nessuna traceia 
di metalli. I reperti archeolo
gici furono raccolti ed invia-
ti alio studio presso l'Univer-
sita di Ottago in Nuova Ze-
landa, mentre i residui ve
getali furono esaminati dal-
l'lstituto di ricerche biologi-
che Kihara in Giappone. Gli 
esami al carbonio 14 (un me-
todo «atomfco» per stabilire 

. I'et4 degli oggetti) diedero ri-
lultatl del tutto aconvolgen-

Un utensile incavato. di ra
me, scoperto nel secondo stra
to, risaiiva ad oltre 4000 anni 
prima di Cristo. Si trattava 
del piu antico utensile inca
vato mai trovato in tutto il 
mondo! Successivamente in 
un anfratto, noto come • la 
«caverna dello spiriton, al 
confine fra Thailandia e Bir-
mania, si trovarono altri og
getti simili a quelli preceden-
temente rinvenuti. Ancora una 
volta il carbonio 14 diede il 
suo responso al limite del 
credibile: la cavema era sta 
ta abitata per 1'ultima volta 
verso il 5 600 prima di Cri
sto; gli strati inferiori dei re
perti archeologici risalivano a 
circa 10.000 anni a.C. 

I manufatti in pietra della 
« caverna dello spirito » era-
no inoltre pressoch^ identic! a 
quelli rinvenuti dai francesi 
ad Hoa Binh nel Vietnam del 
Nord intorno al 1920 e cata-
logati come reperti Haobiniani 
senza dar loro eccessiva im-
portanza. Nel contempo giun-
sero le analisi dei frammenti 
di vegetali: risultavano esse
re di dieci tipi diversi tra cui 
castagne tropicali, piselli 

Queste prime risultanze 
sembrano quindi costituire la 
prova che i primi abitanti 
della Cambogia e del Vietnam 
non solo conoscevano il ra
me, ma si occupavano anche 
di agricoltura orticola con al
meno 2000 anni di anticipo 
rispetto alle prime coltivazlo-
ni avvenute tra I'lndo e l'Eu-
frate nel Medio Oriente « che, 
sino ad ora, erano rltenute la 
culla di ogni clviltl. n faWo 

era talmente sconvolgente da 
indurre gli stessi studiosi che 
se ne erano occupati a ri-
chiedere un ulteriore control
lo esterno. Per questo attual-
mente sono in corso esami 
di verifica da parte di scien-
ziati del Berenice P. Bishop 
Museum di Honolulu. 

Se i dati saranno confer-
mati la storia dell'origine del
la civilta dell'uomo sara da 
riscrivere dalle radici. Men
tre si attendono questi risul
tati. sono in corso studi in 
base alia tipoiogia d'uso dei 
reperti, in riferimento alia 
quale stonci ed antropologi 
stanno cercando di ricostrui-
re (pur nei limiti ipotetici 
che tali studi sempre compor-
tano) la vita, le strutture eco-
nomiche e sociali di quelle 
prime popolazioni. Anche in 
questo caso i risultati sono 
stupefacenti, e tali da parere 
incredibili, se non avessero 
l'avallo della National Scien
ce Foundation d'America. 

Negli scavi non e stata In
fatti trovata alcuna traccia 
di strumento bellico, sia of-
fensivo che difensivo (come 
scudi, elmi, corazze, spade, 
ecc.) ne di fortificazione di-
fensiva di alcun genere. e 
nemmeno tracce che possano 
far pensare a strutture socia
li organizzate come villaggi, 
tribu, ecc. In compenso do-
vevano esserci frequenti scam-
bi commerciali, documentabi-
11, questi ultimi, dalla pre
senza dl oggetti costruiti con 
material! non reperibill in lo
co, mentre sul posto sono sta-
tl trovati utensili atti alia pro* 
duilone dogU steul oggetU, 

L'assenza di fortificazioni, 
anche rozze e primitive, as-
sai frequenti per contro in 
tutte le prime civilta indoeu-
ropee ed occidentali, fa pensa
re all'assenza di guerre orga
nizzate. 

Neppure sono stati trovati 
oggetti o decorazioni che po-
tessero riferirsi ad alcun ri-
tuale religioso o mistico. Da 
questo si pud dedurre che le 
prime popolazioni vietnamite 
non avessero un'organizzazio-
ne tribale. Infatti nelle prime 
popolazioni il potere religio
so si identifica sovente col 
potere politico dei gruppi do
minanti. ed anzi il momento 
mistico costituisce Io stru-
mento principe di controllo e 
di imposizione dei voleri del 
capi. In compenso possedeva-
no senso artistico e decorati-
vo. Lo si pud comprendere dal 
vasellame che presenta Inci-
sioni neirargilla in cui un ri-
corrente disegno a triangolo 
si combina e si fonde con trat-
ti curvilinei ad ampia vo-
luta. In alcuni cocci sono 
state trov2te tracce di smal-
ti resinosi. 

La tecnologia risulta pure 
eccezionalmente sviluppata. 
Infatti negli oggeti in rame 
sono stati trovati residui di 
fosforo ed arsenico, indice 
questo che il minerale era 
stato fuso, e gli oggetti rica-
vati per stampo e non pic-
chiando e levigando una pe-
pita, come ancora faoevano 
altre popolazioni millenni do
po. A conferma sono stati rin
venuti a Non Nok Tha stam-
pi In pietra dl ascie di dise
gno originale, oon fattura, no-

tevolmente razionale. Setac-
ciando la terra degli insedia-
menti si sono pure scoperte 
sferette di terracotta, proba-
bilmente proiettili di un arco 
a palle, strumento ancor oggi 
usato. a distanza di millenni. 
dai bambini vietnamiti per 
cacciare gli uccelli (si t rat ta 
di un'arma inadatta contro 
l'uomo o la grossa selvaggi-
na, con potenza paragonabile 
a quella di una fionda ad ela-
stici). E questo sottolinea la 
continuita storica d'uso di uno 
strumento che affonda te pro-
prie radici negli albori della 
stessa civilta del Vietnam. 

Tra qualche mese si avran-
no i risultati delle ricerche del 
Berenice P. Bishop Museum; 
sapremo cosl con certezza 11 
significato di questi dati. Al 
di fuori di quelli che saranno 
i risultati resta perd la sicu-
rezza dell'esistenza della ci
vilta vietnamita, la concretes-
za di un'antica ed originaria 
cultura e tradizione. 

E* questo indubbiamente un 
grosso colpo alia mistificazio-
ne imperialista di sempre che 
contrappone la civilta occi-
dentale a crozzi e primitivi 
popoli J> senza storia e senza 
tradizione. Se invece, come e 
probabite, i dati saranno con-
fermati emergera da quel mo
mento il ruolo principe che la 
storia ha affidato ed affida a 
questo piccolo paese, il Viet
nam, che ieri nella pace ha 
dato all'uomo l'uso dei mete!-
li e deH'agricoltura ed oggi, 

In guerra, si sta battendo par 
la Uberta-

Guido Mai 
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