
Stadi vuoti ma tante ore di pallone televisivo. Per il sociologo Alessandro Dal Lago e gia overdose 

• Violcnza negli stadi: la soluzio-
ne e rendere il calcio dal vivo uno 
speltacolu sempre piu d'elite, la-
sciando al pubblico di massa le so
lo pailile in tv? L'ipotesi sembra 
semplice come I'uovo d i Colombo 
se le partite alio stadio scatenano 
aggressivita assassine, perche, In 
effetli. non scremare sempre pio i) 
pubblico sugli spalli, slamando le 
masse con piu calcio in tv? £ un'i-
polesl ha quelle ciicolale dopo la 
morte del gtovane titoso a Genova 
che nasconde aitche enormi inte-
ressi economici. Ma le masse con 
la Iv si sfamano dawero: il -video-
calcio- e appctlloso e nutrtente co
me quello visto da I vivo? 

Di materia per gludlcare ce n'% 
abbastanza. Dal punto dl vista tele
visivo questo e stato per il calcio un 
anno ricco. Da overdose Un few* 
meno cominciato nel '90, quando 
per via della concorrenza Ira Rai e 
Fininvest, per via dl un incremento 
del mercato pubblicilario. I'appun-
tamento fin II domenicale (con la 
sua uadlzionale coda del lunedl e 
del metcoledl dl coppa) ha co
mincialo a espandersi in ailre dera
te: mattedl e giovedl. soprattullo. 
In questa stagione '94-95 siano 
partite. siano "processw, gala, di-
battltl dl conlomo, il calcio occu-
pa, azzardiamo per osservazione 
empirica. un Irenla pet cento del 
pallnsesti. Aggiungiamo: sembra 
aver acqulslato I'autorevolezza e 
rimprescindibilita che un lempo 
era riservata ai telegtomali. Con 
buona pace della parte di lelespel-
talari che non tila e che subisce le 
parlitecon linelullabilita deglian
tic hi «iniervalli'>, quelli con rbto di 
occore e abbazie. 

Dicono alcuni critici che I'incre-
mento dl olferta di partite e di film 
coincide con I'abdicazione della 
Hal, con la sua ruiuncia, queat'an-
no, a -late vera televisione>. Ma -
cccoci tornali alia domanda dell'i-
nlzio - al calcio e ai Ulosi la maxi-
olterla glova? Lo chiedlamo ad 
Alessandro Dal Lago che, sociolo
go all'univereita di Milano. ha pub-
bllcato due saggl sugli stadi e sugli 

,-uttih: Desaiiione.diiina baHaglia 
(porlfMulino.hot'SCt) n^egakHeci 
un sogno (per Bompiani nel '92). 
Etfettuando gli studl -splega in lin-
guaggiosclcnllfico-conLatecnlca 
ddl'«insider», Slgnlllca che oltre 
che sociologo e tiloso: tino atl'an-
no scorso si £ goduto alio sladio 
tulle le partite del Milan. 

Quttt'mo, awece, ntM hal iln-
MMtt I'ablMMMiMnto. PercMT 

Per un motivo politico. Ho comin
cialo a disguslarmi nel '93, quan
do Berlusconi durante le elezioni 
ammlnistrative ha dichiarato il 
suo appogglo a Fini. Poi ci sono 
slali i tentativl dl coinvolgere I tilo-
sl nella sua scalala polilica, le di-
clilarailoni di lede berlusconiana 
dl alcuni glocatorl... Prima, il latlo 
che lui fosse il presidenle detla so
ciety, anche che nel consigllo 
d'amministrazione ci fosse Bobo 
Craxl, non mi creava nessun pro-
blema, Ho declao dl lirarmi luori 
quando 11 Milan - perch* questo la 
parte del progstto Berlusconi - e 
enirato tra I simboll della destia e 
delnuovogoverno. 

•Wchtfl wullo MadkKqualeta 
tfola del Ware? 

Ci U piacereesletico della partita: 
II godlmento che 11 dan no due 
gnippi dl indlvidui che disegnano 
eerie conligura2ioni sul campo. 6 
un gioco che si basa piu sugli erro-
rl che sui colpl glusti, ma pud arri-
vare a livelli motto soflslicati di 
ablllla. Per un esperto e owia. 
metliamo, la differenza che ce ira 
il gioco brasi liana e que Ho scozze-
se: uno 6 una danza, 1'altro e ir-
ruento. Pol Ce lidentilicazione 
con una squadra e con i suoi colo-
rl: perche tifi per una squadra in 
genere restt un fatto sconosciulo, 
irrazlonale. ma pol tlli sempre per 
quella. E un Inlanlilismo che rlten-
go tutto sommato positive. Ecco, 
lorestomilanistanelcuore.anche 
se non vado olio stadio. E c'* lo 
splrito di fazione: veder vincera la 
tua squadra e perdere laltra. I'av-
vcrsarla. A Milano, godere per la 
vlltorla del Milan significa anche 
godere per h sconlilta dell'lnter. £ 
un toimenlotle che dura da lustri. 
Ijuarlo elcmento quello coreogra-
fk-o, spellacolare: il gloco in cam
po sl.maancheilpubblico. 

Nri tuol«*agi«ul cokloaccMMl 
•I 4Mi«rto dl tfoMUMK lo i u -
m unbto un trtbuntl* dove il 
•mmMttra una gtmUiia kntm-
data • rMtta. catagorlca-. 

C'e anche questo risvolto Dtlco. 
Pet pariiA»so. |icrcl* il calcio in 
rc'iilM e un glucu In cul II falocun-

La Lega nel '96 rompera con la Ral 
Partita via cavo a chl offre dl plu 

RMtun<M|-accanR>cmlaRal, -wmdtU. dettapwttUil 
voHa In nitta al nUaNora olfHent*, dlffinlom raaloMla itefU 
heanM da» aqUMk* In I w l M i , Sono I pwrH rorUOl 
pragatto <k« daw port*™ ntflt C H H M U aodett <* iMcto 
HHH^alatadMUSniMardiail^ooaalMnMNIondallala 
TMaalu. Atal Ikwa A M la NlWadMHiLaBa hacoMMto 
una aodata ** hoc, la M M con la aooa* nl lar randar* al 
nH>MlmolafiMmc«nimanMliiailonaMdMnilela<iM 
dall'aztMMlaoalcto.l«antntacon R*l«T«nplii KWIOIWH) 
W a la Ufa ha ftt aaaunctats cte no* ha akiaa 
kitanlMM dl rtnitevaril cul coma anno. SapnKtutto la lag* 
non vaala plu aUpa lara cantata ki atdualva. Vandanda la 
partKa una a una o a plccol btaccM pons* dl bwaaura 
moMa dl plu. Ma la *wa rhoturiaw aara to dlrhalooa 
n»fla(MH^aMla|nrWadlcal0»cahJOflcai«.M*Mapli 
tnnhrla « maiaaT foataWw non unbba «*> ouaMo at 
avttar* bieMaatl • rfolonta m»M aprint un varo a pnono 
mtato matcato, artKotato ngtoaa par ragtona a 
plurlaaaaaoititato. muflla dH eha ocmnww knportaMI 
kmamtlonl tacnotosktha, dal oavo al >aa«ah> dWtala, a e'a 
UacM HataaMranaaaoHaggl FMnvaat). LoMadto. 
kuommB. aarabba aaaipn man* aaatwdala al M dallo 
•pattacalo calolttka aha itachfa la fubuo di dMntara un 
piodottoaacluahan«natMavlilw. 

uccide 
IM1 v ' 

•MRU SHMHAfALWIII 
ta piu della giustizia' e come un 
dram ma, si segue con (ensione ti
no alio scioglimenlo. Inlatli alio 
stadio tutto e teatrale, esasperato: 
dall'urlo del pubblico alia giocata 
del calciatore all'intetvento del-
I'arbltro, E un grande spettacolo 
teatrale In cui il pubblico e coin-
vollo. Anzkhe essere passivo, e 
atlivo. 

£ quarto p<ot*tonhuiu> dafH 
•pattatori una n»da I cnkla dl-
varaoda tutU gH aMri apatbKOl, 
a aknNa aoto, In parte, afopara 
HrtoaAtski c*m«NlHctHdrT 

Hel calcio il fenomeno e parossi-
sttco. Ma questo succede per lulli i 
giochi di squadra, per il basket co
me per la pallavolo. Quando i gio
chi sono individual! richiedono 
-contemplazionei-: sia nobile. co

rn'e per latletica. o motbosa. co-
m'e per I'automobllismo. II gioco 
di squadra invece comporta una 
divisioite del mondo in no) e vol. 
in amici e nemici. Certo, con diffe-
renze Ira spettatore e spettatore. 
L'ultri si sente parte di un colletti-
vo, prova un riluale di solidarieta. 
II vecchietlo appassionato che va 
avedere la partita dal 1930 prova 
soprattutto il piacere estelico: va 11 
per vedeisi delle belle giocate, un 
dribbling che lunziona, un gloco 
arioso. Oppurc per emozktnarsi 
peiche una squadra che perde 
due a zero liesce a [are tre gol e 
batte I'awersaiia. £ quello che to 
chiamo il .toggtonisla-. ['appas
sionato del genere. 

Tu le partite ki MetWeaa le 
guar*? 

«Vlolenza e sport* 
un convogno Cgll 
•CatckK Uttguaget, riotanta, 
potUca-: maglonirtadtdrtrttno 
su un tama cba appaniona a 
oMda. A pramacwara R comagna b 
I* CCUckahadilamatoitualosl. 
•oohrtoiLalMnaRan, 
ammMHtatort • sMacalaU (M 
contaicui alia 9J0 prasao la C0 
naitoMla aftomal.Tia la relation) 
quelle diMariaeigHoiaToaioio, 
Almaaalo DalUgo, Marino Ntota. 
Panto Oe Nardto, Antonio Rovam, 
VaierteMarcM. 0*np*oio 
Omaziano, Gianni Mna. fihnappa 
Smorto, Peter Freeman, Giorgio 
TrianL OKNwppafiialattl, Gatteo 
OoM, ClaiMHO OMMuao, Anfalo 
AlrokneSargWCoffarMI 

« -l •* 

SI, guardo tutto. Un po' con loc-
chio, con la mano sinistra. In so-
stanza mi annoiano, a meno che 
non si tratti dell'Evento: una parti
ta, come quelle dei mondiali, che 
nonpotreivederealtrimenti. 

Ancha fuardanda la partita aah 
lo achanno parte£B<? 

St. Se gioca la mia squadra, per 
lei. Se non gioca parteggio, maga-
ri, per il piti debole. Se non li iden
tities perdi mela del divenimenlo: 
diventa una partita di ping pong. 

Altera perch* le partite n tv U 
amotaM? 

Perch* il calcio diventa uno spet
tacolo senza cornice. Come un 
quadra gettalo II. lo, pubblico, so
no passivo. Non intluisco minima-
mente suU'evento. Come si suol 
dire, invece, alto stadio ii pubblico 
e 1'uomo in piu delle squadre. 

H.Hugt-s 

Pert la tv b vedere nwgllo la 
partita: la moviola replica la 
azktni, non laeda dubW the d 
(oaMonoRrigora_. 

La tv da soprattutto qualcosa di di
verse Pei seguire una partita alio 
stadio devi essere educato, aliena
te Devi imparare a seguire 1'azio-
ne e. contemporaneamente. non 
estraniarti dalla lealralita genera-
le, dalla coraltta. Ecco, mi ha di-
vettito nella sua innocenza la bat-
tula di un bambino portalo alto 
stadio: uMa qui non ce il replay*. 
In televisione invece Jo sguaido 
segue solo il pal tone, la prospetti-
va e distorts vedi solo un fazzolet-
to di campo. Magari puoi vedere 
qualche deltaglio in piii la mac-
china si ferma e ti riprende la go-
mitata ira due giocatorl. Perd 
manca I'eslelica. La televisione di-

Metti Tltalia una sera al bar sport... 
aa Prendiamo una seltimana a ca-
so nella collezione di un gtomale 
e, tamo per non Brarci fuori dalla 
mischia, scegllamo Wnitd. In pri
ma pagina, in un serissimo edilo-
rlale politico, to stotico Nicola 
Traniaglia esorta la sinistra: basla 

Siocare solo di rimessa. Gli rispon-
e II glorno dopo Miriam Mafai, 

giomalisla e paHamentare: si, torse 
ii veto, I'opposizione puo avwdato 
limprcssione di un gioco al rica-
sco, ma t difficile andare all'atlac-
co se I'awersario sposta a suo pia-
clmento la porta, Cambiando -la-
scicolo» e arrivando all'i/niM 2 si 
legge che un gruppo di "Operatori 
cullurali' mllanesl Candida alia lea
dership dei progressisti Julio Vela-
sco, allenatore della nazionale az-
zurra di pallavolo. Negli slessi gim-
ni in tv 11 direttore di Mfcromeija. 
Paolo Flores D'ArcaLs, spiena cosl il 
perche di una govemo dltregua: 
vogllamo andare alle eleztoni pra-
ticando ambedue to slesso sport, 
Orainvecei progressisti slannoalle 
rcgole del calcio mcnlre la destra si 
comporta come su un campo di 
rugby, magari con qualche mossa 
dltotta grcco-romana. 

L'elenco degli esempi e pura-
mente casuale e a questi se ne po-
trebbero aggiungeie decine di altri. 
con la cerlezza che anche cam
biando gbmate le cose non sareb-
bero poi direree: che succede? 
Possibile che non si puo piu parla-
re di polilica senza parlaredi pallo
ne? Evidentemenle no. Se volete 
scoprire perche provate a leggere 
tin agile libretto di Giorgio Triani 
intitolato Bqr spori Italia (edito da 
Eleutera). E lanalisi, senssima e 
documentata ma scritta in maniera 
godlbile, di due dh*ersi lenomeni 
che hanno ahravetsato luniverso 
comunicativo ilaliano: da una par
te e'e lo shutlurara della chiac-
chiera da calfe. quella che una vol-
la era relegala alia comunicazione 
di piccoli gmppi separati (il bar 
sport in mura e banconi, in awen-
torl dl perlferia o di centra), come 
etiore del sistema televisivo. E cosi 
le banallla del -siamo lulli ct» le 
inoilensive spaiate tra II tiloso c I'e-
sperlo casarecclo davanti a un 
cappuccino e a una brioche diven-
lano spetlacoto, danno dignila e 

HOMftTOHO*CAMt 
alimentanoinsiemelachiacchiera. 
Sostituendo alia socialita piccola e 
reale del bar sport - in cul e possi
bile I autoironia, incuitutlisicono-
scono. in cui le parti recitate in 
commediasonochiaieeinoffensi-
w - quella universale e trreale del 
lele-bar spoil. 

Ma questo e sob un como del 
problema. Ce quello. ancora piu 
insidioso, del rapporto tra sport c 
poJrlica, anzi Ira pallone e polilica. 
Qui il libra di Triam aiula anche a 
ricosmiiie la sloria non sempre li-
neare di questo loganie. Cosl pos-
siamo lomare agli anni in cui fu 
proprto il calcio ad essere -ooloniz-
zato« dalla politica: siamo - 1'avre-
le capito - alia line dei Sessania. £ 
la politica a produrre valori e im-
maginario, a produire maleriate 
linguistico capace di contaminare 
tutto. Succede anche dentro gli sla-
di. non per quel che riguarda i club 
o i giocalori. ma per il grande mon
do del tifo. Slogan, nomi, alteugia-
menti del movimenlo di quegii an-
ni tiniscono in curva. Non e una 
•politicizzaztone- del tifo, ma una 

sorta di «mimesi», di tra>*slimento: 
lo stare insieme dello sladio e co-
stretlo ad imitare lo stare insieme 
delle piazze che possiedeuna ben 
piu grande capacila di altrane. E 
d'altra pane piazze e stadi non so
no poi cosi tontani tra loro. Non e 
uncaso. aitora.che le prime mani-
[cslaztoni di tilo da strada, legate 
alle imprese della nazionale in 
Messico, in Argentina e poi in Spa-
gna (le bandtere, i cortei di mac-
chine, i tuffi nelle fontanel siano 
guardarecon piu interessee»com-
plicila»oasinislra. Perche il corteo. 
la fesla. lo slaie insieme -mimava-
no» ancora una TOlta la polilica. 

Ma I'ultimo quindicennio segna 
un mutamento radicale- cambia il 
calcio. che diventa un pezzo inie-
grato del sistema comunicativo e 
televisivo e perde anche quegii ulti-
mi brandelii di "artigianalita» nella 
slrutlura socielaria (o di capitnli-
sino straccione. se pielerite, coi 
palazzinan president! dei club) 
Cambia la televisione che diventa 
delinitivamente il luogo-non-luogo 

deH'immagmario condiviso (la lin
gua, i petsonaggi, i petlegoiezzi e 
anche la chiacchicra sportiva). 
Gambia la politica con la crisi (an
che se awenuta con motivazioni 
radicalmenle diverse) dei grandi 
partiri tii raassa che avevano lon-
dato la Repubblica E Berlusconi 
(cui [I libra di Triani dedica la sua 
terza parte) t il -corto circuito" di 
quesli tre cambiamenli: presidenle 
dei Milan, presidenle della Finin
vesi e leader della destra E lorse 
quegii -operatori cullurali- che 
hanno caiidklato Jul to Velasco a 
guidare la sinistra avevano inlerio-
vizzato una frase di Berlusconi che 
Triani ncorda opportunamente: 
nSixiv'cnla? Qirante Coppe dei 
Campioni ha vrnio'- commenlava 
Sua Emitlenza per iranizzare sul 
suo concorrente di collegio alle 
elezioni di un anno la. Velasco di 
Coppe. mondiali e campionali ne 
ha vinti a rosa. Ma non c venuto il 
momcnlo [ler la politica di -libcrar-
si- della domiiWiionc deirimmagi-
naritJCalnstico^E peril calcio non 
e ora di linirla con la «chiacchiera-? 
Spcriamo. 

seduca il pubblico all'estetica del-
ia partita. 

In un uokidl unaventlnadl an
ni la Umbarto Eco cMamava I te-
lespattatori -guardonl tportM-. 
EaufmUava H calcio hi tv, H S»o-
co do* iMotto a an* wa parte, 
mo oggetto, ala pomocrana. 
fiuantara la partita M tv, altera. 
ha qualche anatotfa cot -aeuo 
tatamaOoo-? 

Per lamor del cielo. I'eros non 
centra. Contestoqualunque inler-
prelazione psicanalilica dei giochi 
e del calcio. Sono meialore pa Hi
de che invece dichianre ildiscor-
so, to rendono pifl opaco. 

•Men aull'eronsmo Mh> tttOo 
qaalooaa dl alcnllkattie pero ha 
acrttto. Itsnrto: ncn e'e wot nel 
tHoao? EMnCaamoaetMaHtat 
I tttoal noa earn uomlal che 
amaaoaHri inxnM, I (foeatorl? 

No. il tifoso non e come il ragazzi-
no o la ragazzina urlanle che si 
ktentilica col cantante rock e cer-
ca di salire sul palco per •tnangiar-
k>. II tiloso non si identifica col 
corpo del giocatore, ma con la 
sua abilita. II giocatore esiste. per 
11 tifoso. in quantoeca paced) fare 
un dribbling. 

Tcmtamo albi tahnMma. I Iran-
cett, partando dal name del pre-
•Weab dtn'Orymplque dl Marti-
gHa, Bernard Tapto, hanno In-
ventato la parola -tapinaalone-. 
In ftalane, da •mat*-meon> (N-
rammo -medtaOizailorte.. -Ma-
dtaazzazlooe- tttnhlca cha la 
partita ha vatore eopfattutto in 
quarto vtaw vlUa hi talwriilo-
ne? Oppate cha alio atadte t l M 
va. da tlrMI, per etatre tWI In tv; 
come le ceppto In cM d tdU-
aceao maaauc a IWttaie da Ca-
rtafna? 0 ancora cha parte hv 
tearanta del gkwo * inVentata la 
cMaccMera die CD el cuce In-
tomo, lldlhatlttotaMalvo? 

Signilica tullo questo, tranne quel
lo che dici sull'esibizionismo del 
pubblico Perche ta televisione, il 
pubblico non lo mostra. E perche 
chi va alio stadio semmai vuole 
mostrarsi agli «altri« in carne e os-
sa, agli antagonist! sugii spa ill 

la -iMdatiiiaiion* modWca. 
pagglorail Bjoee? 

In parte si. I mondiali del ['anno 
scorso dal punto di vista sporlrvo 
sono stati brutli. Ma sono stati co-
struili come evenlo a lavolino. II 
pubblico si diseduca. Si creario 
campioni dove non ce ne sono 
Diventa piu facile, plausibile, lac-
quistodistarfasulle. 

I la tekMatone che rta -«acra-
Uzzando- Il calcio enipra dl plu} 
Perno a un prototlpo MaecMIe: 
I quarantenne « elnhttra. V«n-
Vami la si vergognava a dVa 
che II calcio gl place**, pol ha 
conratclato a dlrto, ma come ae 
fotae ma provocazkme. Pol a 
dkto con (urto, coma aa partare 
<H palloiM 01 reatttulue -«eicl-
nK4": lo rendetta phi Innocante, 
piu popotar* e mano anob. Oft) 
qmtotlpo d'aomo no porta se-
rhaanantente: ae provl a rUame 
tl azzsnna. La t* c'antra quatco-
aa7 

Oddio. nel ritrallo, confesso, in 
parte mi riconosco. Anche se ho 
sempre goduto ad andare a rode-
reil Milan. Certoe in tvsoprattulto 
che il calcio diventa un lotem. che 
corre la retorica. La televisione ha 
invenlato anche la dissactazione. 
cioe. in forme diverse, la Gialap-
pa's Band e Fabio Fazio, ma dis-
sacrare resla una conterma che 
I'argomento ^ sacro. Pero mi vie-
ne in mente un'altra domanda: da 
noi e sacro il calcio, negli Usa ii 
baseball. Come mai societa come 
le nostre. razionalizzale, hanno 
creato queste zone riluali. hanno 
riposlo II la sacral ita? 

Lancerertl una campagna dl 
boicottaalo dal calcio in tvf 

In effetli e troppo. non se ne pud 
piO. Boicottiamolo, ma senza Ian-
dare campagne. Meglio ridicoliz-
zare I'Audilel. 

Randere II calcio sempra plu 
•how Mevldro e pero una deMe 
Ipotesl evaluate per eNmlnara la 
vtoteraaunta-, 

Una proposta inutile Diciamo pu
re cretina. II pubblico negli sladi c 
gia diminulio ma la violcnza cre-
sce. La violcnza nasce ai margini 
delle lilosene. Proibendo le ira-
sfeile. per esempio. si finira |ier 
dare piu vigore a queste flange 
maiBinali. 

£ altera II proMoma come ai rl-
Mhre:contapolzla} 

II conlrario. lnuece di dcinonizza-
rc le nfoserie bisogna riuwirc a 
farle collaborare Si aulnrugola-
mentino, tctigano torn a liada gli 
esagilali. 

\ I 


