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Figlio contrassegno 
Otmil da tempo, nei paesi ricchi 
occidental!, si sta affermando una 
nuovapnttcadisolidaricta: 
radoboneadlsUnia.Slngoll, 
famlgHcocopplcdecldonodl 
prendcnlcuradiunoopluragazzi 
die vtvono in condizkHri dl povcrta in 
pacsi MMtMi versando un assegno 

mensile ad association! umanitarie 
chepoilo«ginino»peri bisogni della 
persona adottata. Per mesi II 
rapporto si basa esclusivamente 
sulk) scambio di letter* e fotografie. 
Poivieneilmomentodelcontatto 
direttoeHncontrononepiu solo tra 
due personc, ma tra due realta, 

spesso profondameirte dirferenti, 
lontane I'una dall'attra. Proprio di 
questo argomento racconto un libra 
chele Edition! GruppoAbelehaniw 
dato alle stampe di recente: «E dedse 
dichiamarsi Joaox.il titolo sad! film 
western, ma la storiaedi una dune 
stringente umantta. Tra 
testimoniania diretta e finzione 
letteraria, Mario BerBn, I'autore, 
raccontadlunviaggiofattodaunodi 
questipadrlputatrvidie.avendo 
adottato un ragazzo brasiHano, 
decide diimpegnareleferie per 

andarlo a trovare net suo paese e 
conoscerlo personalmente. Partita 
con I'intenzione di attenere una 
qualche consolatoria grattficazione 
daH'incontro con questo ghwane, il 
padre-protagonista si vede costretto 
amburarsi con una realta durisshna 
che mette in movimento sue 
riflesskmi personal! di carattere 
etico, politico e reHgloso. Se anche 
solo per un momento avesse potuto 
pensaredi isolate la sfhuzionedi suo 
«figlk>» dal resto del corrtesto, b 
condbioiM dl amid, parenti, viclni di 

casa lo costringe a porsi interrogate 
e riflessioni piu profonde e 
drammatiche.Laviolenzachevivono 
bambini e bambine di strada; la 
strafottenza dnica della ricchezza 
deipochiostentata flno alia volgarita 
sembra rendere vano e impotente 
ogni gesto di soHdarieta; la radicate 
dberiita di una cultura che e 
impossibHeconoscereveramerrte, 
crea una dlstanza che sembra 
incolmabile. Deteminato ad andare 
flno in fondonell'aluto verso I'altra 
persona e nel camrnino interiore che 

questo rapporto comporta, il 
protagonista si lasda immergere 
nella condizhme disperata di chi si 
prosbtuisce auncamerierediun 
ristoraiite per ottenere un pasto di 
scarto, di chi dorme sul ciglio della 
strada perche anche le baracche 
deliefavelaspossonoessereun 
privilegio. In questo viaggio, 
iirtrapreso nella finzione narrativa 
per cercare di scoprire le ragioni di 
una simile tragedia.il protagonista 
finirapertrovare una verita anche 
dentrose stesso che lorendera 

definttrvamente diverso dai suoi 
connazionali che ritrovera sull'aereo 
di rttomo a casa, intrappolati senza 
speranza nei luoghi comuni del fadle 
esoNsmo. 
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L a bella raccolta di awenlure 
sportive che Feltrinelli ha pub-
blicato recentemente (Cesare 

Fiumi, Slorie esemplari di pkcoli 
eroi) copre I'arco di tempo della 
modemizzazione italiana: dagli 
anni Trenta agli anni Settanta, con 
forse una preponderant per i due 
decenni postbellici, gli anni Cin-
quanla e Sessanta che hanno mo-
dellato nel bene e nel male I'ltalia 
di oggi e che furono alia base del 
mutamento antropologico che ca-
ratterizzo quell'epoca (fatlo di va-
lori, credenze, abitudini, compor-
tamenti introiettati da sempre e ri-
petuli con naturalezza e quasi 
complicity che entrarono in crisi e 
si aprirono improwisamente al 
nuovo, ad altro, non necessaria-
mente al ribaltamento o alia di-
menticanza ma certo a una tra-
sformazione e trasfigurazione pro-
fonda). 

Questo mutamento Fiumi lo rac-
conta parlando di storie «di pianu-
ra», «di montagna», «di mare», «di 
campagna», «di citta», «di provin-
cia», »di paese», ripercorrendo una 
geografia territoriale e sociale, am-
bientale e culturale, che presto si 
sarebbe dissolta di pari passo con 
la distruzione delle coste, il degra-
do del centrl storici, il sorgere delle 
perilerie metropolltane, la crescen-
te omologazione verso il brutto vo-
luto da un profitto non sorretto ne 
da valori nfe da progetti. 

Lo sport sembra mantenere piu 
a lungo che in altri settori della so
cieta quella divlslone atavica e na-
turale, con tutto I'accompagna-
mento di stereotipi, di modelli, di 
mlti che la realta e il senso eomu-
ne le aveva. attribute); ed e proprio 
questo ritardo del mondo sportive 

SPORT. «Storie esemplari di piccoli eroi» nellltalia di ieri 

«Da quel lungo dlluvioi 
pluemersi.CertanKntecorrevamo 
sottoleacque. Forse eravamogia 

' ..ti«,quatbt>,diiqiieombre 

Roberto Koch 
Sessantadue 
scattl al Giro 

d'acqua.Un'appariztoneconloro: 
FiustoCoppi.AvevaregolatoisuoiocchiellsuosafteNiodaranocchio 
proprio in mezzo all'acqua. Era pallido, verde, nel biancofantasmadella 
maojia...». Parole di Alfonso Catto.(^Kk>arKora,ndl948,seg^i)va II gjro 
d'telia per H nostro glomale (raccotte poi in un volume Garzantl nd 1977). 
Con<^dsonoGbmultrera,MiioB<ii(au,hNlro 
Ormezzano, Anna Maria Ortese, Vasco Potohni, Orio Vergani, Cesare 
ZavatUineSeigloZavril.TutDtestimoiilain 
leggendaecronaca,lu*gotestradeddUpeiiisota.AtradHTe«ieltepa 
ndta forma derl'mwugine ha pensito Roberto Koch, gfovanefotografo 
romano, autore di aHre importanti raccotte (come -Maritldi Russia-, Peltti,e 
«Exh>, PeHM, insleme come Enrico Bossan). In questro volume, edMo da 
Contrasto, sessantue hnnugini In bianconero, cento pagme, Kodiraccontail 
Giro d'ltalla con curiosHa e passlone, costruendo una cronaca tra gestJ 
attetki, fattche, sofferenze, spesso nella soUtudkie, e Insleme un 
documentario suJ paesaggio Haliano. Storia italiana e storia del paesaggio 
soclateltaltaiioeandw II llbrodiCesarenuml,-Storie esempUridl piccoli 
eroMretoiiieW, p. 220, lire 14.000), |rres^ 
Flores. 

Marco e Miguel 
tulle strode 
dl Macondo 

C'eanchediihatentatodiscrivereil 
"romaruxi>>delddlsnw,proflttando 
di una corsa autentka: II recente 
camptonatodd mondo disputatom 
C(*Hnbla.«Mlgudy Marco. La 
fantastka corsa ndla terra dl 

Nacondo..(Urnlna,p.l06, lire 20.000) plegaUveritaallenecessltidliiiia 
dramnudiesiirnperrdasulUsfldaserurespirotnMH|iidlnduntaef4arco 
Pantani, La corsa vera flni con la vtttoria di Olano, quella remventatada 
Mawtaw Ruggeri, ghmallsta romano, esatta il campiwibslmo Induraki. Una 
foratura (reale ma Iniirfluente) Mocchera qui Olano. Ruggeri avrebbe potuto 
rnanter^fedetealU<<storla»:iH>nsarebWvenuterm»okeniozionl,di 
cul e intessuto H suo racconto, centossessanta pagine per oMre duecento 
chNonwbi su e ghi per le strade cotombiane. Ruggeri hacoraounagara 
dIffidle.siesalvatodalUsnorwtoniaedallaretorica.LaHisrieiisee 
derrbx>:r^latestadieprooettarattaccoendleg^mbechefi 
percettfWIel'unlverMmoNkddsentlineritieddl' 
ImuKoli.estataun'altrariellasfida.abattifoilunatamnrteriusdta, 

Ciao mamma 
Ho vinto io 

suite tendenze piu generali alia 
modemizzazione propria dell'inte-
ra socleta che costituisce un'im-
portante indicazione storiografica, 
da non esagerare ma neppure sot-
tovalutare per comprendere i ritmi 
e le tappe della «grande trasforma-
zione» postbellica. 

Certo questa Impressione e for
se dovuta alia scelta dei personag-
gi compiuta da Rumi: grandi cam
pion! ma spesso comprimari o gre-
gari di sportivi piii noti e famosi e 
fortunati. 6 maggiore, in loro, il le-
game con la terra, la (amiglia, le 
origin!: e li unlsce una predisposi-
zlone alia solferenza, un'integrita 
morale, un disinteresse e una pas
slone che superano la distinzione, 
all'epoca ancora possibile pur se 

MARCELLO FLORKS 
gia fortemente in crisi, tra profes-
sionismo e dilettantismo. Gli atleti 
ricordati da Rumi, mai dimenticati 
ma troppo spesso sconosciuti alle 
generazioni piu giovani che divo-
rano e consumano con ben altra 
rapldita i propri idoli, sono lo sport 
che e ancora strettamente legato 
alia societa, piu spontaneo e fan-
tasioso, meno militare e industria-
le' ma non per questo meno gran-
de, nei risultati come nella lotta. 
Uno sport che crea caralleri e di 
essi si nutre: «Un mondo oggi 
scomparso, percia quasi mitico, 
che nalfiora dai racconti per ricor-
dare che quei valori - 1'amicizia vi
rile e la leggerezza agonistica, la 

piccola etica quotidiana, semplice 
e rigorosa - non sono andati per
du* CP-17). 

Si vorrebbe ricordarli tutti, i cal-
ciatori, i ciclisti, i pugili, gli sciatori, 
i piloti che compongono questo 
affresco di un'Italia che cambia, 
dipinto coi colori tenui della no
stalgia ma non con la cupezza del 
rimpianto: la descrizione di una 
Irasformazione e insieme il sugge-
rimento che essa non era inevita
ble, almeno nelle forme e nei mo
di che ebbero il soprawento. Ri-
cordero solo alcuni, allora, forse 
per maggiore simpatia o perche 
sono quelli che mi pare Rumi ab-
bia avuto maggiore abilita o fortu-

Losforzoatletko 

na nel raccontare; o perche riman-
dano a momenti particolari che 
costituiscono una sorta di storia 
sociale minore del nostro paese 
che gli storici del Novecento han
no troppo disinvoltamente trascu-
rato. 

L'espulsione di Ezio Pascutti 
dallo stadio Lenin di Mosca, nel 
1963, Togliatti ancora vivo, in oc-
casione di un ltalia-Urss. Solo un 
parlamentare comunista fece co-
raggio nel viaggio di ritorno all'ala 
sinistra del Bologna, accusata piu 
o meno apertamente di avere im-
pedito alia nostra nazionale dl 
mostrare apertamente «tutti i meriti 
del mondo occidentale». 

Rolando Thoeni, «il meno altoa-
tesino» degli sciatori della valanga 

azzurra, piO spericolato, forse piO 
bravo, certo meno fortunate del 
piO famoso cugino Gustavo, scan-
zonato »figlio della sua generazio-
ne«, quella dei Beatles 

L'indigestione a base di Coca-
Cola e cioccolata della squadra di 
hockey di Cortina, nel 1949, in se-
guito a! gol della vittoria segnato 
da Gianfranco Da Rin, che voile 
spendere con la squadra il ricco 
premio che era riuscito a vincere, 
in tre giorni di folle e semplice al-
legria. 

Sentimenti II, che vide inlranto il 
record di rigori parati per colpa 
del fratello, il piu famoso Senti
menti IV, portiere inventato rigori-
sta perche nessun attaccante era 
sicuro di poter segnare. Lo vendi-

co sette anni dopo un altro fratello 
calciatore (Sentimenti V, in Mode-
na-Juventus 1-0), togliendogli pe-
rd la possibility di diventare milio-
nario alia Sisal per quel solo pro-
nostico sbagliato 

Giovanni Lodetti, il polmone del 
Milan di Rivera, preso in giro da 
Nereo Rocco e Gipo Viani che il 
giorno del suo contratto con la 
squadra gli dissero «ma sei tu che 
devi pagare noi che ti facciamo 
giocare». E poi I'amarezza dell'e-
sclusione all'ultimo momento dai 
mondiali del 1970 e dalla squadra 
per cui si era sfiatato per anni. 

Giancarlo Baghetti, pilota che 
corre con la morte nel cuore per la 
morte dei compagni in un'epoca 
in cui «l'incidente per noi era un 

appuntamento fisso, ogni anno 
e'era qualcuno che moriva. II peri-
colo era superiore rispetto a oggi». 
Ed Enzo Ferrari pregd la moglie di 
Baghetti di farlo smettere di corre-
re. 

L'ossessione di Giuseppe Genti
le, specialista del salto tnplo, per 
quell'idea di immortality fisica e 
agonistica che perseguita numero-
si atleti e sembra adesso aver per-
vaso la societa intera. Due volte re-
cordman del mondo sulla sabbia 
di Mexico City (ma non fu suffi-
ciente per vincere), coinvolto nel 
cinema da Pasolini (fu Giasone in 
Medea), pronipote del teorico del 
fascismo... 

Ricorda Gianni Johnny Caldana, 
seconda frazione nella staffetta 
4perl00 alle Olimpiadi di Berlino 
nel 1936, medaglia d'argento die-
tro Owens e compagni: «Su quel 
podio niente saluto romano. Una 
decisione che avevamo preso tutti 
e quattro. Non ci abbiamo mai 
creduto. Salutammo fascista solo il 
giorno che il Duce ci ricevette a 
Roma, II non si poteva dawero evi-
tare. Ricordo che Mussolini parlo a 
lungo, cl diede a intendere di esse-
re uno sportivo, ma si capiva che 
era uno sportivo per modo di dire» 
(P-126). 

L'amara rabbia di Motta, boicot-
tato, attacccato, emarginato, insul-
tato dalla santa alleanza tifosi-glor-
nali che volevano fare di Gimondi 
1'erede degli irripetibili campionis-
simi di died e vent'annii prima. I 
dolci ricordi di Nando Terruzzi, II 
pit) grande seigiornista dl tutti i 
tempi, famoso quando vinceva in 
coppia con COppi atiche se era 
quest'ultimo a rallentare per paura 
I'andatura e a correre solo per lin-
gaggio. Un altro coequiper di va-
glia, Giovan Battista Guidotti, ire 
volte con Tazio Nuvolari alia Mille 
Miglia, I'ultima nel 1932, terminate 
su un albero vicino a Rrenze per 
la distrazione del grande pilota 
nell'aver visto in un fosso la vettura 
di un collega e aver cercato di ca-
pire chi fosse. 

II primo fondista ad essere ac-
colto alia pari dagli specialist! nor-
dici, Franco Nones, alia tavola con 
re Gustavo dl Svezia dopo aver vin
to I'oro sui 30 chilometri a Greno
ble, ignorato dalla starnpa italiana 
e dallo stesso presidente della fe-
derazione. 

Fiumi non limita le sue storie al
io sport ma riallaccia gli episodi 
salienti o piu curiosi della vita de
gli atleti all'insieme della loro esi-
stenza, soffermandosi in gran par
te sul dopo, sul ritomo alia norma-
lita, sulla necessana ripresa di una 
quotldianita spesso meno esaltan-
te ma non meno combattuta. 

Gianni Mura, nella sua misurata 
e bella prefazione (come si con
vene al nostro piu «morale» e «so-
ciale» scrittore di cose sportive) 
sottolinea il rispetto che Fiumi mo-
stra per i suoi protagonist!, per la 
loro memoria, per i tempi lunghi 
delle loro carriere scandite ancora 
da ritmi natural!. Nel bene e nel 
male lo sport appartiene alia no
stra storia e pu6 aiutare a com-
prenderla meglio. 
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Jukoli o Vitrcnu: 
un ilucllii lniirtulc 

Silvio Hulfo 

LA VOCE 
DELLA PIETRA 

"Un fiitiico (I'nmiifiiumlui <li pnimlr /Kilcian 
m.sioimnii, die faltftirA. /)«' nim-lilie imliUo trrivm" 

Mlll'H'l S|l!lli 

"Knffii mriiH' in iniido (•/VyfHMfiw'nm c iwiiinirnlc." 
Ci,,l^ln ItilHicn S(|lttlli>lli- \u St,llll|lil 

il Saggiatore 
lino dei ^rinidi xcritlori iiincricaiii 

contain poruiwi 

Jwome Charyn 

IL NASO 
DI PINOCCHIO 

Dinn- \i ntirru di tin I'IIKHTIIUI IUHTIII 

c di un Ji'ionw Imrnllino 

fm il Hrmu c /" Konui di Mussolini. 

Lu muffiu ( I f i ran iorc iicll'Argtmliiiu 
ilci <l<wii|tur<M'i<loH 

Lawrence Thornton 

IL TANGO DEGLI 
INNOCEIVTI 

QuattiU* suu moglie Cevilia .sromparc, 
(MHOS Ruedu .srofiro di /tossfffarr 

mislvru»i (wlvri: ft melhrr) til wrvizio 
f/W/c Madri di I'inxi dv Mayo. 

$ -

I'll roinuiiKo t'MiliirmiU' 
<• nnriulutwulc! 

James Morrow 

L'ULTIMO 
VIAGGIO DI DIO 
Din i- nnirln, r // sun aittnvcrt; tungo 

lir chilonu'lri. gnlloggiu ni'll'OiTiinn Allanlirn. 
HLwgiui \iilmiili). 
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