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«La vita eterna », di Ferdinando Camon 

Un' epica 
contadina 

Ottiene il meritato riconoscimento questa nuo-
va prova dello scrittore veneto, discorso lucido 
su «una cultura strozzata e moribonda» 

Una volta tanto un pre-
mio letterario e andato ad 
un libro di qualita straordi-
naria. E' il caso del « Pra-
to », assegnato quest'anno a 
La vita eterna di Ferdinan
do Camon (Garzanti, lire 
2.800), trentasettenne scrit
tore veneto, impegnato da 
anni con rigorosa coerenza 
politica e culturale su un 
nutrito ventaglio di espe-
rienze: ideologo e critico di 
'letteratura, poeta, narrato-
re. Invariabilmente, il di
scorso di Camon e lucido e 
impetuoso, nel senso che si 
organizza su strumenti usa-
ti con grande consapevolez-
za per aggredire direttamen-
te la vita, per confrontarsi 
duramente col reale e agir-
vi dentro, pur conoscendo, 
con tutta freddezza, i limi-
ti (e addirittura Yimpasse 
storico - determinate) che 
stringono oggi la comuni-
cazione letteraria. 

Camon non soffre del tra-
dizionale vizio del letterato 
italiano, per il quale tanto 
spesso le parole, modulate 
e amate fino all'idolatria, 
hanno costituito il feticcio 
dietro cui nascondere il rap-
porto piu stringente col 
mondo. Si direbbe che per 
lui il problema non si pone. 
Di piu, l'attacco con la sua 
materia e cosi legnoso, ra-
dicato e quasi biologico da 
far corpo naturalmente con 
l'ideologia che criticamente 
lo guida. Ecco quindi che 

Importante 

scoperta 

del f isici 

sovietici 
MOSCA. 22 

Fisici sovietici hanno sco-
perto un nuovo fenomeno, 
sinora sconosciuto. della 
scissione dell'omega-meso-
ne in due particelle: il pi-
mesone neutro e il gamma-
quanto. Questa e la scar-
na formulazione della nuo-
va grande scoperta che e 
stata registrata nel cor-
so della seduta del comi-
tato per le invenzioni e le 
scoperte presso il Consi-
glio dei ministri dell'URSS. 

Per la prima volta gli 
scienziati rilevarono d me-
sone un quarto di secolo 
fa nei raggi cosmici. Si 
tratta della particella dal 
la vita piu breve e dai 
piu svariati aspetti. Oggi 
sono noti piu di trenta 
mesoni delle varie «spe
cie > — caricate e neutre. 
L'omega-mesone e interes-
sante per il fatto che con-
sente agli scienziati di stu-
diare le leggi die rego-
lano le forti interazioni 
delle particelle elementa-
ri. Ai fini della loro co-
noscenza ha un'importanza 
assai rilevante l'effetto 
della scissione dell'omega-
mesone. che e stato ora 
scoperto dagli specialisti 
di fisica teoretica e spe-
rimentale di Mosca. 

Gli omega-mesoni sono 
stati ottenuti nel sincrotro-
ne mediante scontri di 
particelle elementari con 
energie dai 1.25 ai 4.5 mi-
liardi di elettronvolts. Suc-
cessivamente, con l'ammis-
sione del fascio nella ca
mera a bolle k awenuta 
l'interazione tra di esso e 
le altre particelle; e in 
questo momento che e ac-
caduto l'awenimento prin 
cipale: la scissione del-
l'omega-mesone in pi-me-
sone e gamma quanto. 

Durante gli esperimenti 
sono state scattate circa 
centomila fotografie. che 
hanno fissato le diverse in
terazioni tra le particelle 
elementari. Di tutte le fo-
to esaminate ne sono sta
te scelte cento, che hanno 
registrato l'effetto del
la scissione dell'omega-
mesone. 

Durante esperimenti ripe-
tuti appositamente. scien
ziati amencani. francesi 
e svizzeri hanno nuova 
mente nsservato un ana 
logo fenomeno. 

i La scoperta del gruppo 
! di fisici moscoviti ha un 

Grande valore non solo per 
'a teoria delle particelle 

' lementari. Essa ha per 
! nesso di ottenere nuovi 
| reziosi dati sulle intera 

'•oni tra queste particelle 
j d ha allargato le cono 

weenie sul micromondo. . 

DIETRO L?« EXPLOIT» PIU CLAMOROSO DELLE OLIMPIADI 

RDT= lo soort come investimento soclate 
Alle ultime « Spartakiadi » hanno preso parte piu di tre milioni di ragazzi, praticamente tutti i gio-
vani - P«r i bambini il nuoto e materia obbligatoria - Per gli anziani le « corse della salute »: 84 
mila pttdisti che hanno I'eta della pensione - Un cittadinosu otto eaffiliato alle organizzazioni spor
tive - Hue milioni di lavoratori gareggiano nei tornei di fabbrica - Un diritto sancito dalla Costituzione 

Camon non ha bisogno di 
esorcismi, e pud realizzare 
la sua forte operazione di 
dialettica interna (storia-ra-
gionc-poesia) adottando in 
modi assolutamcnte perso-
nali il metodo dcll'cstrania-
mento. 

Per vie diverse da quelle, 
poniamo, del Brecht di Mut
ter Courage, egli giunge co-
si all'epica: un'epica conta
dina, che batte violentemen-
te su un'arcaica graticola di 
miti e di riti, di consuetudi-
ni e di superstizioni, di sor-
da abitudine alia sofferenza 
— sola immutabile norma 
tra la nascita e la morte —, 
di eterna, invincibile mise-
ria. E' difatti la Miseria la 
struttura che regge il vive-
re « fuori storia » di quello 
che Camon chiamo « quinto 
stato », nel bel romanzo di 
esordio che aveva appuuto 
questo titolo, e del quale 
l'attuale libro puo dirsi la 
continuazione e l'approfon-
dimento. 

La geografia di questo 
basso Veneto dove marcisce, 
secondo il risvolto di coper-
tina, « una cultura strozzata 
e moribonda, come se ne 
rinvengono... nel Sud Italia, 
a Bombay o a New York », 
e quella di un ghetto. Di 
un ghetto muto, capace di 
comunicare esclusivamente 
coi mezzi di un ventriloquio 
disperato e analfabeta, in 
un mondo in cui perfino la 
violenza 6 tremendamente 
alfabetizzata, e impone il 
suo modello monocratico 
spazzando via senza pieta 
tutti i modelli pretecnolo-
gici. 

Le comunita di questa mi-
sera fetta di Venetto tra Pa-
dova e Rovigo non sfuggono 
alia violenta acculturazione. 
Camon ha saputo calarsi al 
centro della loro solitudine 
e parlare per bocca di que
sta gente senza futuro e il 
cui eterno presente non puo 
che fissarsi in una dimensio-
ne disperatamente atempo-
rale, che mescola in un 
magma congelato nella leg-
genda e nel racconto orale 
il medioevo del truce Ezze-
lino da Romano che riduce 
in schiavitu trentamila con-
tadini perche gli costruisca-
no le mura di Montagnana, 
la Grande Guerra in cui il 
contadino Sette Secondo 
« non aveva mai capito chi 
fossero i suoi nemici. Tede-
schi o Austriaci o Croati o 
Italiani » e alia fine scopre, 
dal comportamento cinico e 
irresponsabile degli ufficiali, 
che sono questi ultimi; e in 
ultimo la Resistenza contro 
il nazifascismo il cui emble-
ma sinistro pare concentra-
to nella smorfia sorridente 
del colonnello SS Lembke 
che « tagliava l'aria col vol-
to impassibile di chi la mi
seria di questo mondo non 
lo tocca ». 

In una scrie di capitoli-
quadri Camon snoda il suo 
tragico monologo e da lo 
spaccato profondo di molte 
esistenze maledette. II buio 
e pesto, come nelle « pittu-
re nere » di Goya, ma attra-
versato da lampi violent! e 
sanguigni. L'orrore vi e spin-
to al diapason, la tempera-
tura sempre altissima. incan-
descente. Se la formula che 
lo scrittore precisa in av-
vertenza di aver adottato e 
nuella del romanzo-verita, 
fino ad awalersi di testimo-
nianze e piccolc saghe di-
rettamenfe reccpite dalla 
bocca dei protagonisti, il ri-
sultato rabbioso e potente 
cresciuto su un terreno scon-
volto da mille apocalissi e 
da mille demenze e da ag-
giudicare soltanto al potere 
di sintesi poetica e al tem
po stesso storico-critica di 
questo eccezionale romanzie-
re colto. che fruga fino alio 
snasimo nelle pieehe e nelle 
piaghe di una cultura spen-
ta dentro la quale e nato. 
Camon fa scoppiare le pro-
prie viscere. anche perche 
la sua estrazione e la sua 
anagrafc lo legano dramma-
ticamentc alia sua gente 
sconfitta: lui, primo < lau-
reato » del suo paese, pri
mo intellettuale espresso da 
una comunita di * ignoran-
t i»-

Anche di qui viene il du-
ro, lancinante e irresistibile 
atto di accusa che il • bor-
ghese» Camon fa scattare 
dal suo corpo c dalla sua 
mente contro l'irrealta capi-
talistica. il cui unico reale 
enntenuto e fine e nello 
sfnittam^nto e nel colonia-
lismo interno ed esterno. 
E anchr di questo gli siamo 
erati. come lelfori e com** 
militanti. l.a vita eterna e 
un libro che doveva essore 
scritto. perchd era ncccssa-
rio dare voce a un millena-
rio silenzio c scatenarlo in 
attualissima rivolta. Bene: e 
stato scritto. ; 

Mario Lunetta 

La vignetta che per due set-
timane ha fatto illiviclire mi* 
gliaia di tedeschi federali raf-
figurava un atleta della RDT 
rivolto a un compagno di squa-
dra: « Monaco ha speso 400 
miliardi per organizzare le 
Olimpiadi. adesso facciamo un 
salto laggiu a prenderci le 
medaglie... ». La profezia era 
facile e felice. Un autentico 
trionfo sportivo per la Repub-
blica Democratica > Tedesca, 
uscita dalla scena dei giochi 
con un bottino di GG meda
glie (20 d'oro, 23 d'argento, 

e 23 di bronzo) e soprattut-
to come paese che -— in pro-
porzione agli abitanti, 17 mi
lioni — ha riportato il mag-
gior numero di vittorie. 

Qualcuno. dinanzi all'exploit 
ha subito intonato lo stantio 
ritornello ' dei « dilettanti di 
Stato», come sarebbero cioe 
gli atleti dei paesi socialisti. 
coccolati e tenuti in bamba-
gia col pensiero fisso soltanto 
alle gare; un refrain logoro 
e altrettanto privo di senso, 
poiche tutti quelli destinati a 
primeggiare sotto il fuoco di 

Olimpia sono, in un modo o 
neiraltro, «dilettanti di Sta
to ». Ne potrebbeio essere al-
trimenti,. visto che onnai 
strappare qualche centimetro 
o risparmiare un pugno di se-
concli costa la fatica di anni 
e anni; casomai. la differen-
za e che Nordwig salta due 
giorni a settimana e poi cor-
re a stucliare l'applicazione 
dei raggi laser, mentre Spitz 
nuota per sei ore al giorno 
e sa gia che appena smette 
lo attendono contratti per il 
cinema e la TV. 

Altri, invece. hanno prefe-
rito pnrafrasare Clausewitz: 
lo sport non e che il prose-
guimento della politica con 
altri mezzi. E, aggiungono. si 
puo anche fingere di ignorare 
che la RDT sia diventata la 
nona potenza industriale del 
mondo; ma 6 impossibile igno 
rare le medaglie che giorno 
per giorno ha conquistato. 
Certo, anche questa puo es
sere una chiave per interpre-
tare il successo; in fondo qual-
cosa di simile lo ha detto an 
che Roland Matthes, il piu 

BERLINO — Un gruppo di bambini in palestra per esercizi di ginnastica 

Suicida a Parigi il eelebre romanziere e drammaturgo 

La morte di De Montherlant 
Aveva 76 anni ed era condannato alia cecitd - Una vita solitaria e una produ-
zione intensa, dominate dall'angoscia delia disfatta - Le controversie intorno 
a un'opera in cui figura anche un libro che inneggia all'avvento del nazismo 

Dal nostra corrispondente 
PARIGI, 22. 

Henry De Momherlant, ro
manziere e drammaturgo, uno 
dei piii celebn scntton fran
cesi contemporanei, membro 
deh'Accademia, s*e dato la 
morte len pomenggio, nella 
sua casa parigma del Quai 
Voltaire. « Non potrei mai gn-
dare aiuto — aveva scritto 
anni fa De Montherlant — 
un grido del genere non usci-
rebbe mai dalla mia bocca». 

Avendo perauio da qualcne 
tempo luso di un occhio e te-
mendo la cecita che un me
dico gli aveva pronosticato a 
breve scadenza, coerente con 
la sua annosa ricerca di soli
tudine. Montherlant ha scritto 
tre lettere per spiegare il suo 
gesto, si e adagiato nella poi-
trona prefenta e s'e sparato 
un colpo di nvoltella in oocca. 

Osannato dagli uni, che lo 
consideravano il piu grande 
scrittore francese vivente, 
combattuto dagu altri che gli 
nmproveravano il suo ecccssi-
vo gusto per la retonca e la 
magniloquenza, per le frasi 
« lapidane », per l'ampollosita 
dello stile, certamente l'auto
re drammaturgo francese piu 
popolare pur non contenendo 
la sua opera nulla di «popo
lare », lmmoralista dalle gran-
di Urate moralegglantl. imbe-
vuto di cultura cattolicA nut 

professante un suo particolare 
ateismo, Montherlant aveva 
fondato la sua opera roman-
zesca e teatrale sulle sue con-
traddiziom che erano poi quel 
le della societa cattolica e bor-
ghese dalla quale era venuto. 

Nato a Pangi neil'apnle del 
1J?!)6 da una famiglia rigida-
mente cattolica. catalano per 
parte di padre e bretone per 
parte di madre, e osteggiante 
un discusso titolo nobiliare. 
il giovane Montherlant studia 
a Parigi, compie frequenti 
viaggi m Spagna, si appassio-
na di tauromachia. di sport e 
soprattutto di letteratura. Ge-
nio precoce (a dieci anni scri-
ve una «Vita di Scipionen 
mai pubblicatai da alle stam-
pe a proprie spese nel 1920 
il suo primo romanzo « La re-
leve du matin» in cui narra 
le sue espenenze di combat-
tente della prima guerra mon-
diale 

Da allora ia sua produzione 
non conosce piii interruzioni 
ed e una delle piii abbondan-
ti e ricche della letteratura 
francese: « Le songe » nel 1922, 
«Les olympiques» nel 1923, 
«II canto funebre per i morti 
di Verdun » nel 1924. 
• Ferito da una cornata in una 
corrida ad Albacete, deve ri-
nunciare agli sport violent! e 
prende a viaggiare in Italia, In 
Spagna e nell'Africa del nord. 
I A sua pas&ione per la tauro

machia viene consegnata nel 
romnazo « Les bestiaires » del 
littb cui fanno seguito «Aux 
oources du desir* nel 1927, 
ia • Rose de sable » e « Vita e 
morte » nel 1932 

Due anni dopo pubbhea il 
romanzo « Les celibataires», 
premio di letteratura dell'Ac 
cademia francese, che viene 
considerato il suo capolavoro. 
Suceessivamente — dal 36 al 
39 — pubbhea i quattro vo'.u-
mi della serie «Les jeunes 
filles» in cui distilla il suo 
profondo e velenoso mi5ogi-
nismo. 

Sono gli anni, questi. della 
guerra di Spagna, del Fronte 
popolare, del patto di Monaco 
e Henry De Montherlant che 
disprezza la politica. tutta la 
politica come « arte di servirsi 
della gente », che fa professio-
ne di cinismo. che ha gia fat
to scandalo col suo « Equino 
zio di settembre ». scivola ine-
vitabilmente la dove scivolano 
tanti sedicenti vapolitici » che 
fanno dell'apoliticita una for
ma supenore dello spirito: 
scrive c pubblica nel '41 « Sol-
stizio di giugno B che saluta la 
vittoria delle croci uncinate 
hitleriane e il loro awento 
come 1'inizio di una nuova 
era, II che gli varra, a hbe-
razione awenuta, il biasimo 
del Comitato Nazlonale degli 
scrlttorl e 1'esame del suo ca
so da parte della commlssione 
di epunaione senza, perb, che 

alcuna sanzione venga presa 
a suo carico. 

Irntato per il vuoto che, 
per un certo tempo, viene fat
to attorno alia sua persona, 
Henry De Montherlant impn-
me una svolta aha propria vi
ta e alia propria produzione: 
accentua la sua tendenza al 
l'lsolamento, evita le riuniom 
mondane e commcia a dare Ia 
scalata al teatro con una sene 
di drammi che sono. probabil-
mente. quanto di meglio egli 
ha prodotto: « La Reine mor
te» (1942). « Figli di nessuno » 
(1943). (i Malatesta» (1946). 
«Le Maitre de Santiago» 
(1947) e poi. senza interruzio-
ne. al ritmo di quasi un'opera 
all'anno. quelle che ancora og
gi restano come le sue piii 
celebri: « La Ville dont le prin
ce est un enfant* (1951), 
• Port Royal* (1954). «Cardi
n a l di Spagna » (1960). 

Davanti a questi drammi. 
dove traspare sempre 1'ango-
scia del nulla, della disfatta. 
del dubbio. appelantiti da una 
teatrahta tuttavia cara al gu 
sto dei francesi, Malraux ave
va parlato a suo tempo di 
• grandezza degna di Cor-
neillen; ma Simone de Beau-
voir, attaccando violentemen-
te il «moralista» Monther
lant, aveva scritto che i suol 
«valor! » le sue « imorese », 
sono a una triste buffonatan. 

Augusto Pancaldi 

grande nuotatore che la RDT 
abbia mai avuto: « Noi siamo 
tesi verso un ideale e percio 
ci differenziamo dai nostri fra-
telli dell'ovest. Noi upparte-
niamo a un paese che d teso 
verso una vieta, dunque un 
paese vivo, non borghesizza-
to. Percio vinciamo. E sia
mo bravi non solo nello sport, 
ma anche nella fabbricazione 
di macchine di precisione, nel-
I'industria ottica, nella cottu-
ra delle ceramiche. Ci im-
pegnamo nello sport come in 
tutti gli altri settori per dimo-
strare che il nostro paese esi-
ste e ha diritto a un ruolo di 
rilievo in Europa e nel 
mondo x>. 

D'altra parte anche la bre
ve storia «olimpica » della 
RDT si intreccia strettamen-
te con la battaglia per affer-
mare i diritti del giovane sta
to tedesco. Per anni, da Mel
bourne a Tokio, gli atleti del
la RDT furono ammessi ai 
giochi soltanto a patto di ga-
reggiare in una formazione 
« mista » — e praticamente 
sotto l'egida della RFT — che 
veniva selezionata su territo-
rio neutro. A Tokio, pero, per 
la primt volta il numero de
gli stleti della RDT supero 
quelli dei concorrenti di Ronn; 
e al Messico, forti di questo 
primo successo. gli atleti del
la RDT ottennero di gareggia-
re con una propria squadra 
seppur senza simboli; qual
che giorno dopo il CIO sanci-
va il riconoscimento pieno del
la RDT. Era il 18 novembre 
del 19C8 e il governo di Bonn 
per salvare i giochi di Mona
co dovette impegnarsi ad am-
mettere sul suo territorio la 
bandiera, i simboli e l'inno 
della Repubblica Democratica 
Tedesca: ancora oggi quella 
data viene ricordata come uno 
dei passi piu significativi del 
riconoscimento « di fatto » del
la RDT. 

Ma. evidentemente, non si 
tratta soltanto di questo, an
che se questo dice Matthes 
pu6 avere giocato e gioca an
cora un ruolo importante nella 
volonta agonistica degli atle
ti. Le radici del successo. tut
tavia affondano in un terreno 
lungamente coltivato. Qualcu
no ha parlato di una felice 
ricetta, con due ingredienti di 
base: il « temperamento » te
desco. e il sistema socialista. 
II < temperamento » dovrebbe 
spiegare la supremazia anche 
rispetto ad altri paesi sociali-
sli (ma questo e assai discuti-
bile. visto che — a parte il 
successo in assoluto dellTTRSS 
— nella classifica per nazioni. 
sempre tenendo conto del nu
mero degli abitanti. subito do 
po la RDT vengono 1'Unghe-
ria e la Bulgaria), il sistema 
invece. per unanime ricono 
scimento, garantisce un mas-
siccio intervento dello Stato 
verso lo sport a tutti i livel-
li. dalPallestimento degli im-
pianti alle campagne per fa
re esercitare la pratica spor-
tiva al maggior numero di cit-
tadini. dall'obbligatorieta delle 
attivita sportive, nella fase 
scolastica alle iniziative per 
far continuare la pratica an
che nell'eta pensionable: lo 
sport insomnia acquista un 
suo ruolo nella scuola. nella 
fabbrica. nel tempo libero, 
e codificato e programmato. 
al suo servizio lavorano scien
ziati clinici e computers. 

Ma l'accusa di avere crea-
to. in sostanza. autenliche 
€ fabbriche di campioni » vie
ne respinta con un sorriso. 
Lo sport e un investimento 
sociale dicono; e citano il ca-
pitolo del piano quinquennale 
71-75 dedicate appunto, al-
1'argomento: < lo stimolo della 
cultura fisica e degli sport 
contribuisce ad aumentare la 
gioia di vivere della popola-
zione. a consolidare la salute 
dei cittadini e a rendere il 
tempo libero piu attivo >. In
somnia, lo slogan piu caro e 
quello stesso che viene divul-
gato nelle scuole: c lauf dich 
gesund >, corri e sarai sano. E 
le cifre sembrano confermare 
questa visione dello sport, piu 
che la tesi della «fabbrica 
di campioni >. 

Ci sono. attualmente. nella 
RDT 370 stadi, 14.700 campi di 
allenamento. 137 sale sportive 
coperte, 687 piscine coperte. 
11.192 « case dello sport», e 
3 380 pa les tre di ginnastica, 
1.604 piscine scoperte, 900 im-
pianti di atletica leggera. piu 
altre mighaia di installazioni 
minori. Ma a questi numeri 
corrisponde una realta di 
< presenze > che e ancora piu 
impressionante. Innanzitutto, 
bisogna ricordare che il diritto 
alio sport viene sancito in tre 
articoli della Costituzione del
la RDT; che il nuoto t ma-

MONACO, 2 SETTEMBRE 1972 — Wolfgang Nordwig nel salto 
con Casta che lo laurea medaglia d'oro e primatista olimpionico 

teria obbligatoria per i bam
bini dai tre ai dieci anni; che 
almeno sei ore alia settimana 
sono riservate alio sport; che 
durante la costruzione di ogni 
nuovo quartiere viene rispetta-
ta la regola di dedicare ver-
de e impianti per i piu picci-
ni; che, oltre alia scuola. tele-
visione e giornali dedicano 
esclusivi programmi e rubri-
che per incoraggiare l'attivi-
ta sportiva. E i risultati si 
possono vedere a due livelli; 
con le «Spartakiadi x> per 
quanto riguarda i bambini, e 
con i club e le gare dei la
voratori per quanto concerne 
gli adulti. 

Le <L Spartakiadi» hanno 
una storia abbastanza recen-
te, furono inaugurate nel '65 
e vi parteciparono un milio-
ne e 700 mila ragazzi. II mec-
canismo e simile a quello dei 
nostri «giochi della gioven-
tu » o se si vuole alle stesse 
Olimpiadi; eliminatorie prima 
a livello cantonale, poi di-
strettuale. infine a Berlino, 
ogni due anni. le finalissime 
con un rituale insieme solenne 
e festoso. Nel 1971 alle « Spar
takiadi » hanno preso parte 
3 milioni e 300 mila ragazzi: 
ossia. praticamente. tutti i gio-
vani della RDT. E. dicono, 
chi impara ad amare e a pra-
ticare lo sport da bambino 
continuera per tutta la vita. 

E anche in questo caso soc-
corrono le cifre. II DTSB (la 
organizzazione sportiva della 
RDT) ha raccolto nel 1971 
due milioni e 233 mila aderen-
ti; in altre parole, un abitante 
su otto e affiliato alia federa-
zione sportiva, che raggruppa 
7.500 club, e dispone di 151 
mila allenatori e 67 mila giu-
dici (tutti prestano gratuita-
mente Ia loro opera, nel tem
po libero). Ma le cifre sono 
parziali: infatti. se un citta-
dino su 8 pratica costante-
mente l'attivita sportiva. le 

statistiche calcolano che al
meno il 35 per cento della 
popolazione ha partecipato 
l'anno scorso, con regolarita. 
alle iniziative agonistiche in-
delte dal DTSB. E non si 
tratta, certo. di futuri campio
ni. Un esempio: su cento abi
tanti di Berlino che praticano 
costantemente lo sport tren-
tacinque hanno gia raggiunto 
l'eta pensionistica. Oppure: 84 
mila podisti, tutti in eta ve-
nerabile. hanno partecipato lo 
scorso anno alle « corse della 
salute» col dichiarato scopo 
di • rinforzare il sistema car-
dio vascolare. > 
' L'altro filone e quello della 

fabbrica. Un programma co-
mune elaborato fra il DTSB 
e i sindacati ha fatto si che. 
l'anno passato. oltre due mi
lioni di lavoratori prendessero 
parte a gare o altre attivita 
sportive a livello inter-azien-
dale. Non e'e, praticamente, 
fabbrica che non abbia un suo 
club sportivo: tanto piu che 
oltre ai contributi statali una 
stessa parte degli introiti pre-
visti per quella determinata 
azienda viene distolta e inve-
stita nell'ampliamento delle 
attrezzature sportive: e va 
inoltre messa nel caicolo an
che la dedizione con cui nel 
tempo libero gli opera i cura-
no di persona la costruzione 
di nuovi impianti o il funziona-
mento di quelli esistenti. 

Anche questo. naturalmen
te. non puo spiegare tutto. 
Ma e gia uno squarcio illu-
minante di una realta, tan
to piu viva quanto piu ci ap-
pare lontana. Se di ricetta ai 
tratta le dosi mescolate sono 
passione, possibilita, tempo. 
stimolo, scienza. Ma per far 
prevalere l'uomo, piu che 0 
campione. Anche se talvolta 
bisogna vincere per parteel-
pare. 

Marcello Del Bosco 

l Unit a 
cosi vh/e 
un giomale 

1948/1972 immagini di 
cronaca e storia 
a cura di maurizio ferrara 

• > ^ ; J i L \ e f * T » 

E l napoleone editore 

una fotostoria dal titolo • I'Unita, co«l vive an siornalo », curata 
e prcMntata da Maurizio Ferrara, dalla cui pigine emerge la 
pretenia Inclilva e crescent* del comunliti nella vita italiana dal 
1948 ad e » l . 

In occasions del Festival nazlonale dell'Unita e stata stampata 
Tutta la stzloni del PCI poisono prenotara il volume. 


