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Apriamo una spregiudicata inchiesta sui prossimi Giochi a Citta del Messico - F finita la bonaccia per lo sport italiano - Che cosa si nasconde dietro 
il brut ale allontanamento di Calvesi? - Retroscena anticbi e nuovi del quadriennale appvntamento - Dalfiihrer al Sud Africa: il razzismo continva 

Giuseppe Signori 

La bonaccia che precede le ulti
ma settlmane di una Olimpiade 
estiva, sta per finire. Bonaccia si-
gniflca calma di vento e di mare e 
di tutto, almeno in superficie. Si-
gnifica, anche, serenita fra gli uomi-
ni: in apparenza. Melville, sempll* 
ce gabbiere della fregata «United 
States», scrittore sommo di Moby 
Dick la balena biancau e di « Billy 
Budd gabbiere di parrocchetto ». co-
si la descrive: «...la bonaccia era 
incominciata nel pomertggio. E la 
mattina seguente tutto Vequipag-
gto della nave fu elettrizzato da 
un ordine e dal fischietto d'argen-
to del primo nostromo cos\ bandl 
to: " „.ascoltate tutti, a poppa e a 
prua, I'equipaggio e franco!"... un 
ordine rarissimo... allora si scatend 
una babele qui, un manicomio la, 
e un pandemonio dappertutto.~ c'era 
bonaccia, le vele flosce, i gab-
bieri ed i capo-coffa a riposo, gli 
ufficlali nelle loro cabine, il capl-
tano alte prese con la sua botti 
glia, tl commodoro sognava, ebete, 
la gloria di Lord Nelson oppure 
soltanto il feroce vento ed il mare 
sballottante di Capo Horn... era bo
naccia sul bastimento ma sopra I'al 
beratura, intorno le murate, sotto 
nel mare dove riposa la chiglla, ec-
co nuvole fosche e nebbie stillan-, 
tl ed onde subdole, capricciose, ca-
parbie che sanno di collera, di ven
detta, dt tempesta prossima ed inv 
prowisa.~ ». 

La vita quotidiana, anche quella 
sportiva, e come l'oceano. Raffiche, 
beccheggio, magari una semplice 
leggera brezza impercettibile ai non 
marinari, non mancano mai. 

Nel mondo olimpico italiano, in 
plena bonaccia, c'e stato stavolta il 
siluramento del professor Calvesi, 
esperto in atletica leggera, maestro 
e guitia per tanti campion!, studio-
so soprattutto degli ostacoli. Al 
proposito vennero raccolte e pub-
blicate le dichiarazioni di Edy Ot-
t02, ragazzo polemico, mordace, ta-
gliente. Bisognava subito far luce 
su quanto bolliva (e bolle) nel pen-
tolone dietro alle quinte. Ma da 
noi si preferisce mettere tutto a ta-
cere. La nuvola passa, si dimenti-
ca presto e gli azzeccagarbugli tor-
nano tranquilli alle loro trame 
oscure. 

Nel a caso n Calvesi poteva trat-
tarsi, magari, di italico nepotismo, 
se teniamo conto della nuova pa-
rentela di Morale, legata alia T.V. 
ml CON I e, per U momento, non 
sappiamo a chi altri. Ad ogni modo 

I una livida vicenda. Purtroppo una 
delle tnfinite biasimevoli piaghe del 
nostro Sport olimpico e non olim
pico che, a forza di bugle giganti, 
tiene ormai le gambe ridicolmente 
corte del pigmeo! 

Minacee 
a Ottoz 

Ci sono state, infine, minacee di 
itono oscurantistico al non diploma
tic© Ottoz con il rischio, per il no-
atro miglior atleta, di una lunga, 

firrimediabile squalifica. Quindi dav-
TRO bonaccia, ossia calma per mo
do dtt dire, in vista della 19. Olim-

\piade moderoa programmata a Me-
[jdooCity, in America, a 7.240 piedi 
[di altitudine sul mare, come dico-
|n© gli inglesi; dicdamo a circa 2.300 
Imetrl 

Come e noto — facciamo questo 
fritomo nel tempo per i distratu — 
II precedent! 18 «giochi*, cosidetti 
(estivi, furono quell! di Atene (1896), 
\Parigi (1900), SL Louis (1904), Lon-
\dra (1908), Stoccolma (1912), An 

rsa 11920), Parigi (1924), Amster-
{dam (1928), Los Angeles (1932), 

rltno (1936), Londra (1948), Hel 
(1952), Melbourne (1956), fio 

(1960), Tokyo (1964): di conse 
lenza, come risulta dal quadro 

>resentato, non vennero allestite le 
festazioni del 1916, 1940 e 

1944 per 1 feroci, distruttivi cor* 
littj universal! che sappiamo. Per 
16 lo svolgimento di una Olimpia-

e sinonimo di pace, almeno par 
iale. 

La VI Oliamplade (1916) avrebbe 
ito svilupparsi a Berlino sotto 

llmperatore teutonico. Invece la 
la presentft, la tradisto-

nale manifestazione, venti anni do-
po in una cupa atmosfera nazista 
e razzista. Berlino 1936 venne ca 
ratterizzata dalle straordinarie pre-
stazioni atletiche di Jesse Owens. 
Ma Hitler non voile stringere la 
mano al negro. II Ftthrer aveva gia 
dichiarato guerra alia «razza infe-
riore», ai colorati, agli ebrei. Sta-
vano per arrivare anni tragici e 
muti persino per lo Sport. I giochi 
del 1940 vennero assegnati a Tokyo. 
Un giorno i giapponesi, impegnati 
a guerreggiare in Cina, declinaro 
no l'invito. Si fece avanti la Fin-
landia di Ritola, degli... Jarvinen, 
di Nurmi e subito venne costruito 
quel razionale stadio usato poi, 
nel 1952, per una delle piu serie 
Olimpiadi di ogni tempo. 

Col permesso 
del Papa 

Dunque, due volte 1 giochi esti
vi ebbero sede negli Stati Uniti 
d'America, altre due nell*Estremo 
Oriente e ben undid in Europa. 
Nel 1972 la XX Olimpiade sara or-
ganizzata a Monaco, in Germania. 
Presto o tardl dovrebbe arrivare il 
turno di Mosca e Budapest, di Pra-
ga, Varsavia e Copenaghen, tutte 
citta che saprebbero onorare lo 
Sport, come il suo spirito, in atte-
sa che Africa ed Asia continentale 
risultino obiettivamente in grado 
di impegnarsi in uno spettacolo tan-
to complesso e costoso. L'Olimpia-
de, difattl, appartiene a tutto il 
mondo, a Mexico City saranno pre
sent! piu di cento Paesi. Peccato 
che manchi il Sud-Africa con il suo 
Paul Nash, formidablle velocista 
sulle due distanze ma la colpa e 
dell'ottuso razzismo di quel Gover-
no, composto, in prevalenza, di 
oriundi olandesi ed oriundi tede-
schi. 

Interessante ricordare che alllta 
lia fu assegnata l'Olimpiade del 
1908, quella che vide la inutile, sfor-
tunata corsa del maratoneta Doran-
do Petri da Carpi. Tutto sembra-
va pronto a Roma: come sedi, per i 
vari Sports, erano state scelte Piaz 
za dt Siena (atletica leggera). le 
Terme di Caracalla (lotta e pugi-
lato) il Tevere (nuoto e canottag 
gio), infine il Campidoglto per le 
cerimonie. Al ciclismo venne tro-
vata la pista adatta, in terra bat 
tuta naturalmente, mentre per i vir
tuosi della ginnastioa maschile la 
scelta cadde su una gioriosa pale
stra che avrebbe dovuto ospitare un 
super-campdone come il modenese 
Alberto Braglia, qualcosa di meglio 
del Menichelli attuale. 

n programma olimpico era ri-
dotto all'inizio del secolo: le gare 
equestri ebbero inizio nel 1912 a 
Stoccolma, il soUevamento pest ot
to anni d->po ad Anversa, la Vela ad-
dinttura nel 1932 con la aclasse 
Stellen. A Roma si penso pure al-
Yhockey su prato, al tiro a segno 
al tiro a volo, alia pallanuoto, al 
football, allora dominato dalla Gran 
Bretagna, inoltre alia scherma do
ve lTtalia, nella sciaboia, con Ber-
tinetta, Ceccherini, Biroli, Olivier, 
Pinelli, Nowak e Piak>, conten-
deva gia i priznati allTJngheria. La 
stella di Nedo Nad! stava per esplo-
dere, la scuola livornese prepara-
va i gioielli del futuro, da Aldo 
Nad! a Gustavo Marzi, a Puliti, a 
Chiavacci, a Pignotti, a Bini, a Mon-
tano. 

Torniamo a Roma oltre 60 an
ni fa. 

Nel 1905 il barone Pierre De Cou-
bertm, padre delle Olimpiadi mo 
derne, si mise a disposiziorje degli 
organizzaton con la sua esperiert 
za e la sua influenza personale. Si 
fece persino ricevere dal Papa, in 
udienza speciale, nel timore di un 
eventuate veto della Chiesa « contra 
gli uomini in mutande che proja-
navano la Citta eterna». Tutto re 
golare; H Pontefice si diraostro 
comprensivo con rolimpiszno. Arri 
vato l'anno 1906, venne il momen 
to di tradurre, in fatti, le promes 
se verbal! ed i piani tracclati sut 
la carta. All'improwlso i dirigenti 
sportiva, le autorita municipali n> 
mane, i governanti politici del Pae-
se rinuncJarooo all'iocartco. I mo 
tivi del forfait rimaeero misteriosl 
Mancanza di fondi, fl Papa non 
piu favorevole, conflitto fra lo 

Sport e la Politica, interessi perso-
nali? Chissh!. 

Fu allora che Lord Desborough 
si offerse di organizzare il «mee
ting» in maniera conveniente nel 
London Stadium. A quel tempi ogni 
Nazione poteva presentare sino a 
12 rappresentanti per gara. Oggi so
no ' ammessi quattro oppure ire 
atleti per speciality dello stadio e 
della piscina, due sollevatori (in 
qualche categoria) in modo da non 
superare 7 elementi per squadra, 
infine uno per la lotta (« greco-ro-
mana» e libera), uno pure per il 
pugilato. 

Nella « boxe», a Mexico-City, sa-
ranno presentati nel ring, per la 
prima volta in una Olimpiade, i 
«mini-mosca» pari a 48 chilo-
grammi sulla bilancia. La nuova di-
visione dl peso — la undicesima 
per i dilettanti — usci dal Con-
gresso AJJBJV. tenutosi in Roma nel 
1966: la giudichiamo di troppo, ol
tre che discutibile. Difatti favori-
ra qualche Nazione mediterranea o 
del Sud asiatico oppure del Pacifi-
co e del Centro-America, ai danni 
del Paesi del Nord. Difficilmente 
scandlnavi, nord-americani, sovieti-
ci, baltici (Polonia), germanici, tro-
veranno nei loro ngymnsv pugili 
di cosl minuscola taglia. Fra i fa-
voriti, oltre al Messico, Cuba, Filip-
pine, Giappone, Thailandla, Corea, 
bisogna mettere, si capisce lltalia 
che con Curcetti delle Puglie ed i 
sardi, cosl fortd, battaglieri, corag-
giosi, pu6 presentare un «r mini-mo
sca » da medaglia. 

Lltalia pote presentare la sua 
Olimpiade solo nel 1960, a Roma si 
intende. Risultd una grande, indi-
menticabile competizione sotto i 
profili dei risultati, delle emozio-
ni, del campion! visti in azione. 
Restiamo nell'area della atletica 
leggera U meglio dello stadio e 
dello Sport: il nostro esile Berruti 
nei « duecento », il « miler » austra-
liano Herb Elliott, il maratoneta 
etiope Bikila Abebe, il saltatore 
in lungo Boston, 11 marteUista so-
vietico Rudenkov, il « decathleta » di 
colore Rafer Johnson, protagonlsta 
con 11 fonnosiano Yang Chuazn 
Kwang di una storica, drammatica 
lotta durata due giomi, non posso-
no farci dimenticare quell'agosto-
settembre di otto anni fa. 

Lo spreco 
del miliardi 

Potremmo continuare nello elen-
care ricordi formidabili ma fra 
quest!, purtroppo, non possiamo 
mettere quelli del pugilato perche 
i trionfi di Musso (piuma), Ben-
venuti (welters), De Piccoli (mas-
simi), vennero furbescamente ma-
novrati dietro alle quinte con lot-
te di corridoio e neroniane cene nei 
ristoranti quiriti dal segretario fe-
derale Toncy Gilardl e dai suoi 
compart di congnira: venta vuole 
si dica che il solo Carmelo Bos 
si, medaglia d'argento nei super-
welters, dietro alio americano Wil-
bert McClure, si guadagn6 con le 
sue sole forze il premio. 

Straortunano cocktail sportivo 
dunque, malgrado qualcne ombra, 
la Olimpiade di Roma, la XVII del
la serie, pero anche incredibile spre
co di miliardi dovutl al soiito favo-
ritismo politico e di casta nella ac-
cettazione degli appalti per il vil-
Iagglo Olimpico, per le strade olim 
piche, persino per raeroporto ohm 
pico d! Fiumicino. Inoltre, lusso 
fastoso del tutto inutile con tanti, 
troppi, nobili nomi invitatl in ogm 
parte del globo: questi personaggi 
decorativi, sorpessati, medioevali, 
non servono alio Sport, anzi per il 
suo bilancio rappresentano zavor 
ra. II sorridente Giulio Onesti, pre 
sidente del CONI., doveva capire 
questa semplice verita. Ma, forse, 
fu costretto ad ascoltare l'etemo 
mimstro Giulio Andreotti, protago 
nista di un discorso, di apertura, 
assoiutamente noioso ed inadatto 
all'awenimento, oppure reodere 
omaggio ai desiderata di tanti al 
t n upezzi da novanta* dei parti 
ci politici di governo. 

Di conseguenza per la Olimpia 
de romana non Cera speranza di 
speodere meno, quindi di non pas 

. sare ai poster! come i < giochi > de) 
lusso sciooco e dello spreco folle. 
E fermiamoci qui, per il momento, 
to questa lunga ataxia aportlva e 
non sportiva. 

Atleti 
a quota 
duemila 
Quali incognite riserva al fisico degli spor
tivi l'altipiano di Citta del Messico ? - A 
questa e altre domande risponde il dr. Fi-
ni, medico della nazionale italiana di calcio 

Loris Ciullini 

Che cosa slgnlnca per un'atle-
ta gareggiare a Citta del Mes
sico, ad una altezaa dl 2277 me 
tri dal livello del mare? A que 
sta e ad altre domande risponde 
il dottor Fino Fun, direttore del 
reparto medico del Centro tec 
nico federate di Coverciano e 
medico della Nazionale italiana 
di calcio. a Gli studiosi, gli alle 
naton ed 1 medici si sono impe 
gnati neU'esaminare attentamen 
te U fenomeno dell'adattamento 
a questa altitudine e le eventual) 
difficolta che queste azioni crea 
no sul fisico dell'atleta. In sin 
test si pu6 dire che 1 problem! 
fondamentali sono la ridotta 
pressione atmosferlca, la mag 
giore intensita delle radiazioni 
solari e le notevoli differenze di 
fuso orarlOB. 

a E' noto che man mano ci 
si solleva dal livello del mare 
la tensione parziale dell'ossigeno 
duninuisce e. quindi, il rendi 
mento di qualsias) attlvita lavo 
rativa pub peggiorare. Contem 
poraneamente esiste un avvicina 
mento verso le radiazioni solan, 
cioe verso i raggi inirarossi e ul 
travioletti che possono creare al 
terazlonl di carattere fisiologico 
Conta anche il cambiamento del 
fuso orario dovuto alio sposta-
mento dei singoli gruppi di atle
ti che praticano le diverse disci 
pline sportive. Fra 1'Europa e il 
Nord-America esistono, per esem-

- pio, circa sette ore di dUferenza: 
possono avere dei riflessi sul 
Tadattamento generale del fisico 
umano, veglia, digestione, appe 
tibilita, insomma tutte le ne 
cessita fisiologiche » 

«Tutti questi fenomeni sono 
stati esaminati, vaghati, valutati 
da molteplici gruppi di media 
dei vari paesi che partecipano 
alle Olimpiadi di Citta del Mes 
sico. Da parte mia credo che in 
alcuni casi si sia dato una tm 
portanza esagerata agli eventual] 
squilibri che tale altitudine pub 
creare in atleti allenati, mentre 
in altri si e sottovalutato note 
volmente questo fenomeno. Ri 
tengo che non sia giusto esage 
rare ne in un senso ne nell'altro 
ma sia valido valutare nella giu 
sta rrusura quello che pu6 acca 
dere m base a prove di labora 
torio e prove eseguite gia su) 
posto». 

• Certamente — na prosegui 
to il dott. Fin! — gli atleu che 
parteciperanno a gare di veloci 
ta sono 1 piu awantaggiaU, per 
che la minor densita dell'aria fa 
si che la resistenza che 1 'aria 
stessa oppone sia notevolroente 
ridotta rispetto alle coodlzioni 
ambientali. In definitive, saran 
no favorite le seguenti special! 
ta: atletica leggera (100, 200. 400 
metri piani, 110. 400 ostacoli e i 
salt! in genere), nuoto (gare di 
velodta: 100 stile libero, rana e 
dorso), ciclismo (veloci ta su pi 
sta e chilometro lanciato), atle 
tica pesante (sollevamento pe 
si). Questi vantaggi per certe 
spedalita sono possibill perche 
lTndividuo gareggia senza respi-

rare, cioe in apnea. Prima dl ef-
fettuare la gara, infatti, l'atleta 
immagazzina ossigeno sufficiente 
per effettuare quanto la presta-
zione richiede. Essendo la den 
sita minora rispetto all'ambien 
te normale — dove l'atleta fino 
allora si e cimentato — il sog-
getto si trovera cosl in condi 
zioni migliori, polche potra ef
fettuare maggiori movimenti so 
stenendo meno fatica » 

Quindi tutte le altre discipline 
si troveranno « handicappate »? 

a Non tutte. Coloro che par 
teciperanno a prove di fondo ne 
risentiranno (atletica leggera 
oltre gli 800 metri, nuoto oltre 
i 400 metri, ciclismo su strada) 
poichg avranno bisogno di in-
camerare maggiore aria, quindi 
ossigeno con maggiore rapidita. 
Invece gli atleti che pratiche-
ranno quelle discipline che non 
appartengono o non possono es-
sere considerate nel gruppo del 
fondo o degli scattisti (vedi 
il calcio, il pattinaggio, la pal-
lavolo, il pugilato, la lotta ecc.) 
si troveranno in una situazione 
media senza risentire eccessiva-
mente degli squilibn di pres 
stone. Evidentemente tutti quan 
ti potranno risertire del fuso 
orario e delle radiaz.oni so
lan P 

Che cosa occorrera lare per 
evitare questi squilibn? 

cOccorre semplicemente adat-
tarsi. Tutti noi, del resto, quando 
andiamo in montagna o al mare 
i prim! giorni non ci sentiamo 
a nostro agio. Ci possiamo sen-
tire depressi o agitati, nervosi 
o ansiosL Accuseremo insonnia 
o disturb] al momento della di
gestione. Ci6 e dovuto al feno 
meno di adattamento A secon 
da de!la zona dove ci troviamo 
o della costituzione fisica, d;i 
rapporti neuroendoenn- diver 
si da soggetto a sogqetro. la 
reazione sara diversa Qtundj 
non e facile generaliz7.are sui 
probleml dell'adattamento» 

o Per6 — ha concluso il do^ 
tor Finl — possiamo con cer-
tezza affermare che entro quin-
dici giorni tutti gli atleti dediti 
alle gare di velocita possono ot-
tenere 1'equilibno adeguato al lo 
ro rendimento Per gli altn sport 
invece sara necessario un perio 
do di adattamento un po' piu 
lungo: almeno 21 giorni Rea 
giranno meglio coloro che sono 
nativl di zone montane, mentre 
si troveranno in difficolta co 
loro che provengono da zone 
a livello del mare. II grande 
medico Suslov — studioso di 
medicina sportiva tn URSS — 
sostiene che per adattarsi ed 
acclimatarsi adeguatamente a 
Citta del Messico occorrera che 
le vane equipes debbano alle 
narsi ai 2577 metri e subito do-
po riposarsi per 3-4 giorni a 
livello del mare, per poi tor-
nare nuovamente ai 2 277 metn 
Si pub affermare quindi che 
quanto piu spesso l'atleta si re 
chera in montagna, tanto piu 
facile diventera abituare l'atti 
vita muscolare alle condiziom 
della ridotta pressione atmosfe
rlca di Citta del Messico*. 

In alto: le sleacle delta 
del finals del 1M metri 

RfiMffM aaticae. Qui sopra, la 
nel I fM J 
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