
l ' U n i t a / venerdl 18 agosto 1972 PAG. 3 / commenti e attualita 

Le manovre in otto dietro la minaccia di svalutazione 

LA POLITICA 
DELL A LIRA 

Un disegno che rientra nella strategia «moderata» e che 
non mira a risolvere la crisi delPeconomia, ma a col-
pire la classe operaia minando le sue alleanze sociali 

Uno dei principali punti 
di polarizzazionc dell'attua-
le dibattito economico re-
sta qucllo attorno allc ipo
tesi di una possibile svalu
tazione. II problema valu-
tario esplose, — si ricorde-
ra — con clamore, all'indo-
mani della erisi della ster-
lina. In quella occasione 
Guido Carli, governatore 
della Banca d'ltalia propo
se, per conto del governo, 
di far fluttuare la lira (in 
pratica una svalutazione ma-
scherata) anehe se non ri-
correvano i presupposti tec-
nici (il deficit della bilancia 
dei pagamenti) per Popera-
zione. Fu, quindi, facile ai 
partners europei imporre, 
alia delegazione del nostra 
paese, una soluzione di eom-
promesso che eliminasse il 
pericolo, per le rispettivo 
economic, di un'accresciuta 
concorrenza da parte delle 
Industrie italiane, le cui 
esportazioni sono aumenta-
te, nei primi cinque mesi 
dell 'anno, a un ritmo del 16 
per cento. 

Con Carli furono in quel
la occasione battute le for-
ze politiche che, per ragioni 
interne, puntavano alia sva
lutazione. Ma da allora i pe-
ricoli non sono diminuiti. 
La lotta e solo divenuta sot-
terranea. Ogni tanto viene 
riportata in evidenza da di-
chiarazioni pubbliche (per 
esempio quella dell'on. Co
lombo, contrario a questa 
ipotesi) che mostrano lo 
stato di tensione esistente 
al di sotto di una quotidia-
na, quanto epidermica. in-
differenza. 

Il giuoco e duro e com-
plesso. Lo stesso gruppo di-
rigente a livello governati-
vo appare diviso tra chi ipo-
tizza essere all'origine della 
attuale crisi economica una 
carenza di domanda di beni 
capitali, quindi non risolvi-
bile con la svalutazione (che 
aumentando i prezzi di im-
portazione proprio di quei 
prodotti, peggiorerebbe la 
situazione); e chi, invece, 
ispirandosi alia esperienza 
degli anni '60, sogna un ri-
torno all 'automatismo di 
mercato. Sempre possibile, 
nella misura in cui, pero, 
si abbia la forza di imporre 
a I paese i relativi costi po-
litici. 

Al di la degli episodi con-
tingenti, lo scontro e di pro-
spettiva, in un lntreccio di 
fenomeni economici e poli-
tici. alFinsegna della svolta 
moderata del governo cen-
trista: in uno schema in cui 
il tandem Andreotti-Malago-
di non svolge certo un ruo-
lo neutrale, ma si pone dei 
propri obiettivi e una pro
pria linea, che non subisce 
supinamente l 'impatto delle 
forze sociali, ma cerca di 
condizionarle in un proprio 
disegno, rivolto ad accresce-
re 1'area di consenso intor-
no alle proprie scelte. Le 
frame di questa prospettiva 
sono gia evidenti nelle linee 
del programma economico 
elaborate dalla coalizione di 
centra e recentemente ap-
provato dalle Camere: un 
susseguirsi di mance, al di 
fuori di qualsiasi indicazio-
ne strategica, pagate a dc-
stra e a manca sulIa spinta 
delle piu disparate esigenze 
corporative, a cui correlare 
gli inizi, ancora incerti e 
non del tutto documentabili 
(mancano i dati piu recen-
t i ) , di una linea che mira 
essenzialmente a colpire po-
liticamente la classe ope
raia, cercando di aprire dei 
varchi nel suo sistema di al
leanze sociali. 

II punto di r i fenmento di 
questa politica sono le lot
to contrattuali che inizieran-
no nell 'autunno. Per allora 
il governo sta gia precosti-
tuendosi una posizione di 
forza, cercando di r idurre, 
simmetricamentc, il peso 
contrattuale delle crgamzza-
zioni sindacali- Sarebbe, co
si, possibile una mediazione 
politica moderata a cui col-
legare il tentativo di ristrut-
turazione del fronte padro-
tiale, oggi diviso sulle cose 
da fare, e meglio cementare 
quelle forze centrifughe del-
I 'elettorato moderato che si 
sono Iasciate andare tra le 
braccia della demagogia fa-
scista. Una volta ottenuti 
qucsti risultati politici, le 
stesse conquiste salariali po-
trebbero essere riassorbitc 
dalPeffetlo combinato della 
svalutazione monetaria e 
della strct ta stahilizzatrice; 
singoli momenti su cui in-
nescare un disegno politico 
di piu ampio respiro che si 
esprime nella filosofia del 
ritorno al meccanismo di svi-
luppo degli anni '60. 

Sono queste le imnlicazio-
• i politiche di un dibattito 
tpparcntcmente tecnico, co
me quello intorno ai possi-
fcili mutamenti della parita 
Monetaria, da rcalizzare al-

l'indomani delle lotte con
trattuali. Esse emcrgono al 
di la degli specilici rifcri-
menti culturali che lo carat-
terizzano e sono comunque 
a questa chiave strumenta-
li: fino al punto di violen-
tare la dimensione logica 
dell'analisi economica, ripro-
ponendo livelli metodologici 
desucti per la stessa elabo-
razione borghese. Si spiega 
cosl il ritorno a discussioni 
generali sul rapporto tra 
svalutazione e ripresa della 
economia, come se quest'ul-
tima (si vedano i piu recen-
ti contributi borghesi della 
Scuoht del benessere) non 
fosse la risultante di inte-
ressi contrapposti, bensi un 
blocco omogeneo, riducibile 
a un'astratta entita matcma-
tica. Oppure la sottovaluta-
zione, sul piano tecnico, de
gli elementi politicamente 
negativi, presenti nello sche
ma. Ed e a qucsti ultimi 
che vogliamo far riferi-
mento. 

Si dice: l'unico efl'etto ne-
gativo della svalutazione sa-
ra un aumento dei prezzi 
interni, ma esso potra esse
re neutralizzato da una po
litica di stabilizzazione. E* 
solo una grossolana bugia, 
necessaria per rendere piu 
accettabile l'intera prospet
tiva politica. II controllo dei 
prezzi interni, in questa si
tuazione, non e tecnicamen-
te realizzabile. La politica 
di stabilizzazione, quando 
funziona, pud aver succes-
so solo nelPeventualita di 
un eccesso di domanda in
terna non soddisfatta e non 
quando gli incrementi dei 
costi sono reali, come nella 
ipotesi della svalutazione 
monetaria. In questo caso la 
stretta monetaria avra una 
sola conseguenza certa: la 
riduzione dei margini di pro-
fitto delle imprese piu de-
boli, in prospettiva il loro 
fallimento e l'accelerazione 
del processo di concentra-
zione industriale. I prezzi, 
prima compressi, aumente-
ranno e l'origine del rialzo 
sara questa volta Paccresciu-
to peso della rendita di mo-
nopolio. Al fallimento della 
manovra di stabilizzazione 
corrispondera, inoltre, Pau-
mento dei livelli s trutturali 
di disoccupazione. 

Questi effetti di breve pe-
riodo sono comunque mar-
ginali ai fini della strategia 
complessiva, portata avanti 
all'insegna del moderatismo. 
E ' qui il vero pericolo. Quel
lo cioe di una linea politica 
che rifiuti a priori ogni in-
tervento di tipo struttura-
le, e si risolva in una serie 
di manovre anticongiuntura-
li finalizzate non certo a ri
solvere la crisi dell'econn-
mia italiana, ma ad appro-
fondire le disarticolazioni 
t ra i singoli strati sociali, 

al line di arrestare ogni pro
cesso, ancora embrionale, di 
aggregazioni di forze politi
che su una linea alternativa-

E* inutile dire come sia 
essenzialmente questo il di
segno da battere. La parti
ta deU'autunno non si giuo-
ca sulle rivendicazioni sa
lariali, ma sul terreno squi-
sitamente politico delle al
leanze sociali; e il suo esito 
(anche alPinterno delle fab-
briche, anche nei termini 
degli immediati vantaggi sa
lariali) dipendera in primo 
luogo dal grado di egemo-
nia che la classe operaia sa-
pra esercitare su quelli che 
sono, oggi, i suoi naturali 
alleati. I margini oggettivi 
per questa operazione esi-
stono. Si tratta di partire 
dalle reali contraddizioni 
dello sviluppo economico ita-
liano. Si tratta di mettere a 
nudo 1'intrinseca fragilita 
della sua dinamica: le spe-
requazioni territoriali, il 
dramma del Mezzogiorno, i 
negativi riflessi produttivi 
dell'assoluta carenza di ser-
vizi sociali, lo spreco siste-
matico delle risorse naziona-
li; il tutto filtrato, attraver-
so lo neccssarie intermedia-
zioni politiche, in una pro
spettiva di lotta che recida 
ogni residuo corporativo e 
ponga l'obiettivo, ravvicina-
to e credibile, di un diverso 
assetto produttivo. 

Non 6 un'elaborazione a-
stratta di questi temi che si 
richiede, ma l'impegno poli
tico a uscire dalle fabbri-
che — pur partendo dalla 
lotta nolle fabbriche — e a 
lavorare nel paese affinche le 
stesse piattaforme contrat
tuali presentino progressive 
sintesi in grado di contro-
battere la controffensiva pa-
dronale a tutti i livelli. Al
Pinterno della fabbrica in-
nanzitutto, ripetiamo, ma 
dai centri di produzione fi
no agli organismi in cui si 
decide la politica economi
ca nazionale. 

La linea della svalutazio
ne sara battuta solo se die
tro la classe operaia si sara 
costruito un supporto politi
co d'opposizione agli attuali 
equilibri di potere, che al 
tempo stesso blocchi la ma
novra e renda politicamen
te necessaria la soluzione 
dei gravi problemi struttu
rali che sono alia base del-
Pattuale crisi economica. In 
tal modo le lotte sindacali 
avranno avuto un significa-
to piu ampio, che trascende 
1'azione immediata per mi-
gliori condizioni di lavoro, 
per divenire Pespressione 
piu autentica di < un inte-
resse nazionale», che l'at-
tuale gruppo dirigente non 
e in grado di rappresentare. 

Gianfranco Polillo 

Alia vigilia delle Olimpiadi gli abitanti si lamentano 
dei miliardi gia spesi e di quelli ancora da spendere 

MONACO — L'entrafa alia nuovissima metropolitans sulla 
Marienplatz, sotto il celebre carillon Glockenspiel. In alto a 
destra: le grand! prove prima dei Giochi nella tribuna per la 
stampa alio Stadio dove sono installati telefonl e telescriventi 

I conti di Monaco 7 2 
Giornali e TV si affannano a rispondere alle critiche per il costo degli impianti: 
1.972 milioni di marchi — Metro, case e future scuole vengono pubblicizzati men-
tre si cerca di mettere in ombra gli scandali — La vita quotidiana nel Villaggio 
I servizi nelle mani di ventiduemila soldati di leva (senza armi, dopo aspre polamiche) 

Dal nostro inviato 
MONACO. 17. 

II terreno dell'Oberwiesen-
feld ha una sua storia, ma-
gari un po* sinistra. Intorno 
al 1700 quei tre chilometri 
di pianura desolata furono 
scelti come campo di adde-
stramento per la cavallena 
reale bavarese: e le conse-
guenze devono essere state 
cosi terrificanti che per al-
meno 150 anni gli abitanti di 
Monaco non hanno proprio sa-
puto cosa fame di quel de-
serto macinato. Poi, nel-'45, 
I'Oberwiesenfeld e .diventato 
familiare: per mesi e ' mesi 
centinaia di camion vi hanno 
scaricato undici milioni di 
metri cubi di macerie, i re-
sti della capitale bavarese di-
strutta al 60 per cento dai 
bomhardamenti. Cosi sono na-
te quelle colline che adesso, 
ricoperte con una spruzzata 
d'erba, ospitano il mastodon-
tico complesso della XX Olim-
piade. Certo. forse la scelta 
dell'Oberwiesenfeld si pud 
considerare emblematica, con 
da una parte le rovine del
la Germania nazista e dai-
Paltra migliaia di giovani im-
pegnati a piantare in tutta 
fretta quei IB0 mila alberel-
li. giunti da tutto il mondo. 
che hanno fatto sparire ogni 
traccia di grigiore. 

Almeno molti tedeschi sj>e-
rano che la scelta venga in-
tesa cosi. C'e alia base una 

« Chi insegna a chi? »: una raccolta di testimonianze sulla repressione 

LA SCUOLA PUNITA 
Documenfala la pesanfe azione infimidalrice della burocrazia scolasfica nei confronli di significafivi fenfativi di sperimenlazione - Le con

dizioni per una alfemafiva educaliva che sia insieme culfurale e politica • Sconfafe deformazioni della linea del partilo comunisfa 

E* possibile fare una scuola 
di versa alPinterno di questa 
scuola? E" un problema evi-
dentemente non tecnico. ma 
di azione politica. delle sue 
possibility di successo. Se la 
risposta e affermativa. infatti. 
ha sen«o l'appcilo agl'inse-
gnanti a tradurre il nfiuto 
del ruolo che loro assegna 
la scuola attuale in un pre-
riso impegno educativo e so 
ciale: ad agire nelPintercsse 
dei giovani. secondo cnteri 
raz^ nali. secondo principi de-
mocratici. contro la selezone 
e la discriminazione. per nuo-
vi contenuti culturali. per una 
diversa funzione dell'inse-
gnante come lavoratore schie 
rato con gli altri lavoratori. 
Per un'altra saiola. insomma. 
Noi diamo questa risposta 
affermativa. ncrcho sul terre
no della vojonta e del proget-
to politico sapniamo che que 
sta 6 la scelta giusta. Ma 
non poss'amo na^conderci che 
ci sono difficolta. e serie. e 
bisogna saperle individuare. 
non per arrendersi. ma per 
suoerarle intellicentemente. 

Percio sono utili le raccol-
fe di documenti dell'onera in-
timidatrice svolta dalla buro
crazia seolasMca contro il 
nuovo che c'e nella scuola. 
come quella recentemente 
romparsa nella « Serie politi
ca » di E:naudi CCTii inaepna 
a chi? - Crnnache delta re-
vrcssinne nella scunla. a cura 
di A. Chiama. J . Molinar. C. 
Pianciola. A. Quazza. A. Rivet-
ti. F . Sbarbcri. R. Solmi. 219 
pagine, 1600 lire), che descri-

ve con precisione — seppure 
con qualche estnnseca con-
rpssione ali'abitudine. al rito 
di criticare. non senza defor-
marla. la politica comunista 
- alcum casi di repressione 
contro maestri e professori 
avvenuti nesli uitimi anni in 
varie citta d'ltalia. E* la do-
cumentazione del compito che 
la burocrazia sco'astica e il 
potere politico a cui essa fa 
capo svolgono con efficacia: 
quello di forza frenante nei 
confront! di chiunque e qua-
lunque cosa metta in discus-
sione lo stato presente dei 
fatti nella scuola. 

II dialogo 
interrotto 

Un profrssore della scuola 
media serale * Fermi » di To
rino modifica i programmi 
per renderli adatt; a uomini 
fatti mentre sono stati scrit-
ti per preadolescenti: il pre
side blocca Piniziativa e la 
scuola viene occupaja e di-
chiarata « aperta ». Interve
ne la polizia. Si chiude la 
scuola a tempo indetermina-
to e il professore escluso dal-
Pinsegnamento per due anni. 

A Pino Torinese la « gente 
bene» non tollera gli inse
gna nti progressisti. Si crea 
una montatura, si colpisce 
un maestro (che non insegna 
religione, mangia carne il ve-
nerdi e spiega come nasco-

f della scuola media e si incri-
mina per falsa testimonian-
za coloro che difendono il 
maestro. 

Una professoressa di No-
vara sperimenta forme nuo-
ve di dialogo con gli allievi 
c cerca di non bocciare. Vie
ne trasferita da una scuola 
alPaltra su e giu per PItalia 
settentrionale e poi denun-
ciata. 

A Cascinette d'lvrea una 
professoressa della media 
c contesta » la scuola parteci-
pando ad assemblee dei ge-
nitori: le si abbassa la qua-
lifica; la polizia interviene 
contro i ragazzini. 

AlPistituto « Jervis » d'lvrea 
la preside introduce tecniche 
didattiche nuove per inse 
gnare cose vecchie. Alcuni 
professori che non le accetta-
no vengono costretti ad an-
darsene. 

La preside dell'istituto tec
nico « Castellamonte » di To 
rino ha idee cosi reaziona-
rie da rasentare il grottesco. 
imperversa contro alunni e in-
segnanti e abbassa la qualifi-
ca ai professori che si rifiuta-
no di sottoscrivere una specie 
di giuramento antimodernista. 

A Crema una professoressa 
cattolica sfida il preside-prete 
e si collega con gli studenti 
e# con la popolazione. II suo 
insegna mento viene conside-
rato sovversivo; la professo
ressa e trasferita, mentre fioc-
cano le punizioni contro gli 
alunni. 

Infine al liceo < Castelnuo-
no i bambini) e la preside vo > di Roma il preside Sa-

linari e alcuni insegnanti ven
gono accusati di falso ideolo 
gico e altri reati per aver 
dato all'insegnamento un ca-
rattere nuovo e antifascista. e 
gli studenti colpiti da sanz.o 
ni disciplinari e penali. 

Insegnanti 
e studenti 

Elementi comum in tutte 
queste vicende sono Pinter-
vento d'ispeUori ministerial]. 
Papplicazione di norme disci
plinari fasciste (proprio come 
si ricorre a leggi fasciste nel 
caso dei giovani tonnesi ap-
partenenti alia cosiddetta sini
stra extraparlamentare). la 
pratica del rieatto, delle lu-
singhe e delle minacce per 
tentare di convincere gli in
segnanti a rispeltare almeno 
le forme se proprio ritengono 
di ostinarsi a innovare, la 
fiducia di questi insegnanti 
nella possibilita di fare in 
modo dignitoso il 'oro lavoro. 
Certo, se ci fosse la necessa
ria serenita potremmo anche 
metterci a discutere su que
sto lavoro. scoprirvi chissa 
quanti difetti. ma questa sere
nita non e possibile di fronte 
al fatto. quello si veramente 
scandaloso. che proprio la do
ve si cerca d'insegnare bene, 
dove ci si sforza di dare un 
significato valido all'attivita 
scolastica in questa ' scuola 
che la burocrazia e il potere 
hanno lasciato ridurre nel 

marasma. la s'intervenga a 
reprimere e mai dove gPinse-
gnanti piu retrivi partecipa-
no a quest'opera di distruzio 
ne della scuola. 

Le difficolta dunque ci so 
no. gravi: gl'interventi repres-
sivi si susseguono ogni giorno 
e la loro elencazione riempi-
rebbe un libro bianco. Le con
dizioni per rendere falsa la 
conclusione che 6 impossibi-
le introdurre Palternativa edu-
cativa (culturale e politica) 
in questa scuola oegi ci so
no ueualmente. ma occorre 
individuarle con precisione: 
che gl'insegnanti che credono 
al loro lavoro come impegno 
serio. coerente con una scel
ta democratica si uniscano e 
non si lascino iso'are. che 
cerchino Punita con gli stu
denti e che insieme insegnan 
ti e studenti trovino non sem-
plicemente la solidarieta. ma 
Punita della popolazione dei 
quartieri, del movimento di 
massa. delle organizzazioni 
operaie. che denuncia. resi-
stenza. lotta vadano insieme. 
I curatori della raccolta pos-
sono ritenere che questo sia 
interclassismo riformisia (e 
si contraddicono perche e la 
stessa linea che essi sosten-
gono poche pagine prima o 
dopo di quelle in cui per-
dono tempo a criticare i eo-
munisti). ma 6 la sola via 
sulla quale si pud avanzare. 
A condizione di essere in mol
ti. di credere alle ragioni del
la lotta. 

Giorgio Bini 

specie di « complesso del '36 », 
ossia delle Olimpiadi di Ber-
lino in pieno regime hitle-
riano Nel torrente dei discor-
si ufficiali il riferimento e 
d'obbligo, Pinvito e sempre 
quello di «guardarsi attor
no » per constatare che «le 
cose sono diverse da come 
si potrebbe immaginare » (lo 
ha detto lo stesso presiden-
te Heinemann). D'altra par
te proprio la candidatura di 
Monaco come sede della XX 
Olimpiade e stata posta con 
questo spirito di pacifica « ri-
vincita >, o se si vuole di 
« riabilitazione ». E ne sono 
stati accettati tranquillamen-
te i costi. Adesso. magari, pa-
recchi si sono gia pentiti. An-
zi. in verita a Monaco e tut
to un risuonare di incessan-
ti lamenti da quando gli abi
tanti hanno calcolato quanto 
hanno gia sborsato e quan
to dovranno ancora pagare 
per i prossimi anni. 

Medaglie 
celebrative 

Vediamo. Secondo le cifre 
ufficiali il costo degli impian
ti e stato di 1.972 (pura coin-
cidenza. naturalmente) milio
ni di marchi, ossia 360 mi
liardi di lire. Per rientrare 
in parte delle spese — so-
stenute per meta dallo Stato 
— Ie autorita bavaresi han
no fatto sfoggio di una in-
ventiva partenopea: lotterie, 
concorsi a premi, conio di me
daglie e monete celebrative 
messe in vendita a prezzi da 
amatore. In piu ci sara Pin-
troito turistico: 300.000 visita-
tori ai giorno durante i Gio
chi e tutto esaurito negli al-
berghi per un raggio di cen
to chilometri intorno alia 
citta. 

Ma Ie fa He — e si tratta 
di miliardi — restano aper-
te: e a rendere piu amara 
la pillola rimbalza ancora P 
eco dei bilanci di previsione, 
tutti puntualmente saltan, e 
degli scandali che hanno vi-
sto alcum funzionan far spa
rire con disinvoltura diversi 
milioni come souvenir olim-
pico (gli interpreti — imba-
razzatis.simi nel ncordare que
sti episodi — non capiran-
no mai il sarcasmo e lar i -
stocratica sufficienza di quei 
romani che hanno vissuto ben 
altro « sacco >). 

Insomma. piu che ad esal-
tare i giochi. giornah e TV 
sembrano impegnati a impe-
dire agli abitanti di Monaco 
di sbraitare troppo. E ogni 
giorno c'e il rituale sermon-
cino: intanto, con la scusa 
delle Olimpiadi, vi abbiamo 
cosiruito il metro. Inoltre. le 
case del Villaggio olimpico Ie 
abbiamo gia vendute e gli in-
quilini sono li che trepida-
no — in atte.sa del primo 
ottobre — temendo per le 
manighe, gli infissi. gh ar-
madi. 

Ancora, terminati i Giochi. 
tutte le attrezzature (centri 
stampa e cosi via) verran-
no trasformate in scuole, so
no pronti perfino i cartelli. 
e lo sapete tutti che uno 
dei problemi piu gravi oggi e 
la carenza di aule e di at
trezzature scolastiche. Infine. 
per quanto riguarda gli im
pianti sportivi, bene, questi 
restano alia citta. saranno 
aperti ai giovani. li abbiamo 
costruiti piccoli, altroche <gi-
gantismo >. e insomma non e 
il caso di fare tanti drammi. 

Macche. il pianm continua. 
Del tutto superfluo, comun

que, visto che il piatto e 
pronto. Palazzi dagli undici 
ai cinque piani nel Villaggio 
olimpico, per ospitare 12 mi-
la fra atleti e accompagna-
tori. Lo stesso nella citta del
la stampa. destinata ad ac-
cogliere 4.500 giornalisti. E poi 
il conlorno di shopping cen
ter, birrerie, cartohne, souve
nir. telefoni. Una autentica 
citta satellite al cento per cen
to funzionale consumistica. E 
infatti si e no uno su venti 
dei partecipanti ai Giochi ha 
preso il metro per recarsi 
nella citta vera, a Monaco, 4 
chilometri appena. Tanto, al 
« Villaggio » c'e tutto, si com-
pra tutto, Pambiente e aset-
tico. non c'e neanche il ri-
schio di quelle zaffate di ci-
polla e patatme fritte che 
piombano addosso all'improv-
viso nelle passeggiate in cit
ta. Stravince la routine: Pal-
lenamento, la bevuta al caffo 
del villaggio, il flipper, i car-
toni animati al cinema, per 
i piu esigenti la discoteca 
aperta fino alle 23, tutto sen
za bisogno di fare un passo 
fuori della cittadella olimpi-
ca. probabilmente piu sorve-
gliata di Alamogordo ai tempi 
degli esperimenti sull'atomica 
o di Peenemunde all'epoca 
dei V-2. 

In effetti, a parte Porgia 
dei bandieroni bianco-azzurri 
piantati dovunque e che illan-
guidirebbero il cuore di ogni 
laziale, il colore dominante e 
quello delle uniformi estive 
dei soldati di leva: non c'e 
da stupirsi. Praticamente tut
ti i servizi sono nelle loro 
mani. II portiere che conse-
gna la chiave solo dopo una 
accurata occhiata alia tesse
ra di riconoscimento (la foto 
naturalmente. Phanno fatta lo
ro. al momento dell'arrivo) il 
lift che ti accompagna in 
ascensore per accertarsi che 
non ci sia sbaglio di piano.. 
il cameriere che tiene a por
tata di mano aspirina e caf-
fe e che. naturalmente. dor-
me nella stanza accanto. 

Sorvegliati 
speciali 

Si puo continuare nor un 
pezzo, auttsti, addetti alia co-
pistena, ai trasporti. tutti 
ugualmeme militari di leva: 
sono ventiduemila per Pesat-
tezza. alloggiati in caserme 
vicine. Certo, si risparmia mol-
to con le mance. e sono estre-
mamente genlih. ma ci vuo
le un po' di tempo per abi-
tuarsi. Come mai i militari? 
Mah. a quanto dicono moti-
vi di bilancio. persona Ie che 
non costa nulla o quasi. Ma 
c'e voluta una bella battaglra 
per poterli impiegare: prima 
si era no opposti i sindacali, 
poi si c opposto il ministero 
della Difesa tuonando che per 
nulla a I mondo i suoi solda
ti sarebbero andati in giro 
senza armi. La qucrelle si e 
trascinata per mesi. con il 
ministero arroccato sulla pi 
stola alia cintola e gli orga-
nizzaton parecchio perplessi 
sugli effetti psicologici che 
questo mezzo esercito avreb-
be potuto provocare negli 
ospiti. Alia fine, hanno vinto 
gli organizzatori, e Ie armi 
sono sparite. 

Sono aumentati in compen-
so gli addetti alia «sorve-
glianza ». Ai 22 mila soldati. 
infatti, bisogna aggiungere gli 
8-10 mila fra poliziotti e agen-
ti dei servizi di sicurczza che 

1 presidiano il Villaggio degli 

atleti. Entrarci e un po' sen-
tirsi protagonisti di una azio
ne di commando: nonostante 
tutti i lasciapassare la sensa-
zione e che Puomo che ti sta 
alle spalle — e che mormo-
ra nella trasmittente portab
le qualcosa all'altro poliziotto 
dieci metri piu avanti — non 
giri mai gli occhi e abbia 
piu o meno le stesse bene-
vole intenzioni di un cecchi-
no del FBI in attesa di un 
dirottatore. 

II «tetto» 
dello stadio 

Disarmalo dinanzi a un bic-
chiere di birra un ufficiale 
ammette che si, e arrivata 
qualche lettera minatoria, e 
che si capisce, basterebbe una 
inezia per scatenare il pan-
demonio. Gia, ma ormai non 
c'e piu neanche la cosiddetta 
« banda » Baader - Meinhof 
a cui appioppare a cuor leg-
gero qualsiasi minaccia, e al
lora? L'ufficiale alza le spal
le. ammicca ermetico. e beve 
soddisfatto. Intanto, alcuni 
gruppi neonazisti — che si 
fanno chiamare « Vichinghi » e 
« Aquile nere » — fanno cir-
colare la voce che nei giorni 
dei Giochi organizzeranno una 
loro manifestaziono e che an-
zi avrebbero trovato « ospita-
lita » presso il settore di una 
nazione del Sud America. 

Voci che hanno il sapore 
di chiacchiere messe in giro 
apposta per ravvivare un po' 
il clima ancora soporoso di 
questa vigilia olimpica. Gli 
« specialisti > discutono, con 
aria da carbonari, sul quasi 
certo abbandono della presi-
denza del CIO da parte di 
Brundage (americano ultraot-
tintenne. da taluni tacciato 
di sclerosi. inch'ne al razzi-
smo. e — pare — silenziosa-; 
mente detestato dalla sua 
€ corte >). Altri accendono bre-
vi dispute sulle qualita este-
tiche dell'autentico simbolo 
olimpico di Monaco: ossia 
quelle 8 mila piastrelle in ve-
tro acrilico che ricoprono. a 
mo' di paglietta. stadio. velo-
dromo e piscina. Da sola, que
sta copertura e costata 184 
milioni di marchi. Posso piu 
duro da far ingoiare agli abi
tanti di Monaco: ma c'e sem
pre chi c pronto a ricorda-
re che anche i parigini han
no dovuto fare qualche sfor-
zo per permettersi la Tour 
Eiffel e. oltretutto. impiega
re degli anni per affezionar-
visl. 

Gli atleti. infine. dal can
to loro accettano — almeno 
in buona parte — il ruolo 
di € esiliati > volontari, tanto 
piu stanno insieme quanto 
piu sono sperduti. soprattut-
to ora che Ie gare sono an
cora lontane, e non e il caso 
di confidare le proprie spe-
ranze. Ma la macchina sta 
ormai macinando i suoi giri. 
fra poco sara gia spettacolo 
anche senza i protagonisti, an
che senza la fiamma oHmpi-
ca che — resistendo alle spet-
tacolose grandinate e ai tem-
porali che fanno ormai parte 
del folklore notturno — sta 
correndo verso I'Oberwiesen
feld per giungere puntuale al-
Pappuntamento con la passe-
rella di regine. capi di stato, 
primi ministri. E per fortu-
na anche con lo sport, che 
alia fine riesce sempre a far 
dimenticare i calcoli di bot-
tega. 

Marcello Del Botco 
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