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Olimpiadi: un'affascinante storia lunga settantasei anni 

Non aveva mai 
maneggiato un 
disco: eppure 
superd tutti! 

r " 

%\ tratta deH'amerkano Garrett, lanciatore di peso, che ai primi Giochi 
modern! di Atene (W6) lascib di stucco i greet • Una pista in sabbia 
zompressa e con le curve a gomlto • Spiridione Louts 2396 anni dope Filippide 

II lunedi di Pasqua dell'an-
no 1896 — il 5 di apnle — 
•d Atene fu una giornata 
fredda e piovosa. Ciononostan-
te ottantamila persone si rac-
colsero alio Stadio Olinipico, 
appena nattato, per assistere 
all apertura dei primi Giochi 
tnoderni. Erano trascorsi 1503 
anni dall'ultima Olimpiade an-
ttca, che si era celebrata nel 
393, e 2672 dalla prima, or-
mai racchiusa nella leggenda, 
1'Olimpiade di cm Epbnimo 
Koroibos. di Elide, vincitore 
dello «stadio», corsa di ve
locity di centonovantatre me-
tri circa, che aveva dato vi
ta nell'antichissima Grecia ai 
fasti di Olimpia. 

L'idea di ripnstinare i Gio
chi comincift a farsi strada 
negli anni cinquanta del seco-
lo XIX. Ma non era un'idea 
che .trovasse molti proseliti; 
la situazione politica del mon-
do e, soprattutto quella della 
Europa, dilacerata, il disagio 
economico e sociale delle mas
se, l'ancor precario sistema 
di comunicazioni fra Paese e 
Paese e, in particolare, il fat-
to stesso che lo sport — in-
teso nella sua accezione mo-
derna — stesse appena moven-
do i primi passi (ginnastica, 
podismo, canottaggio, scher-
ma e, qualche anno piii tar-
di, ciclismo e tennis) rendeva-
no una velleita idealistica il 
proposito di tornare a dar vi
ta alle Olimpiadi. Sicche Co-
stantino Zappas, un ricco 
commerciante greco che, nel 
1859, si pose per primo il 
problema, acceso d'entusia-
smo in seguito al ritrovamen-
to di alcuni resti archeologi-
ci ad Olimpia, vide, nonostan-
te la sua tenacia, venir me-
no i suoi propositi e fallire 
un tentativo di dar vita ai 
« Giochi ellenici». 

Solo qualche decennio do-

Eo il barone Pierre De Cou-
ertin, un francese ricco, col-

to. idealista e, al tempo stes-
to, dotato di spirito pratico, 
torno a riproporre il tema 
delle Olimpiadi e il 25 novem-
bre 1892, parlando alia Sorbo-
na in occasione del giubileo 
delllJnione francese degli 
sport atletici, espose la sua 
idea, che suscitd gli entusia-
ami dell'assemblea. 

De Coubertin si mise subi-
to al lavoro e, al Congresso 
internazionale «per lo studio 
e la propaganda del dilettan-
tismo» riusci a far approva-
re una mozione o circa l'op-
portunita di ripnstinare i 
Giochi Olimpici». Era il 16 
giugno 1894. Nessuno dei pre
sents tuttavia, al Congresso 
pensb allora che, meno di 
due anni dopo, la prima Olim
piade dell'era moderna si sa-
rebbe celebrata. 

* * * 
Lo stadio di Atene era un 

reperto archcoolgico dell'eta 
romana. Fu ammodernato in 
tutta fretta ma le sue curve 
a gomito costringevano gli a-
tleti. nelle corse di velocita, 
quasi a fermarsi quando do-
vevano affrontarle. Le corsie 
erano segnate da cordicelle, 
lollevate da terra di quindi-
ci centimetri e tenute su da 

Sioli piantati nella pista. E 
i pista era di sabbia com-

pressa, che, alle prime goc-
te d'acqua, si trasformava in 
pozzanghera. 

La partenza della corsa ve-
Iiiva data «a voce» e, quan
do si disputarono i cento me-
tri piani, gli ottantamila spet-
tatori si sbellicarono dalle ri-
fta vedendo, al momento del
la partenza, 1'americano Bur
ke prepararsi a partire pie-
gato sulle ginocchia e con le 
mani appoggiate sulla pista 
per darsi lo slancio mentre 
tutti gli altri concorrenti era-
no in piedi. Non risero piu 
quando il rappresentante de-
{li USA, al «via», balz6 su-

i*o in testa, guadagnando un 
paio di metri a tutti gli awer-
sari e vincendo quindi la cor* 
•a in 12" netti. 

Con la partenza aU'earneri-
canas era stato compiuto il 
primo passo sul piano del pro-
gresso tecnico. 

• • • 
Alia prima Olimpiade par-

teciparono 285 atleti di tredi-
ci nazioni, un successone per 
quell'epoca. LTtalia fu assen-
te. L'unico italiano presente, 
Carlo Airoldi, un ottimo po-
dista", non avendo i soldi per 
11 viaggio and6 a piedi dalla 
Italia alia Grecia attraverso 
la Jugoslavia e l'Albania ma 
non fu accettato per cprofes-
sionismo*. come, d'altronde, 
e stato abbondantemente nar-
rato su queste colonne ieri. 

La vicenda sportiva della 
prima Olimpiade fu, tutto 
sommato, estremamente inte-
ressante e meriterebbe di es-
sere raccontata assai in det-
taglio. L'atletica (dominata da-
gli amerlcani), il ciclismo, la 
ginnastica, il nuoto, il tennis, 
la scherma vi ricevettero il 
loro collaudo definitivo come 
discipline moderne. E i no-
mi di alcuni vincitori sono 
passati alia storia dello sport 
come quello deiramericano 
Garrett, lanciatore di peso, 
che, ad Atene, prendendo, per 
la prima volta in vita sua, 
un disco nelle mani, stravin-
se la gara con grande diaap-
punto dei greci, che all* •*• 

toria del lancio del disco a-
vrebbero tenuto moltissimo. 
Ma l'Epbnimo delle Olimpiadi 
di Atene (cioe l'« eroe» dei 
Giochi) fu un pastore greco, 
Spiridione Louis, portalettere 
a tempo perso, che vmse la 
Maratona. 

La corsa (km. 42,192) fu in-
clusa nel programma all'ulti-
mo momento, su proposta del 
filologo francese Michel Breal, 
che voile ricordare la leggen-
daria impresa di Filippide per 
annunciare la vittona degli 
ateniesi sui persiani nella fa-
mosa battaglia combattuta ap-
punto nella citta di Maratona. 

Spiridione, abituato a pasce-
re gli armenti ed ad insegui-
re per lunghi tratti le peco-
re che fuggivano dal branco, 
era quel che si suole definire 
un talento naturale. Era por-
tato alio sforzo continuo e 
prolungato ma regolare, al 
passo veloce ma corto e quin
di, in una gara cosi lunga, 
il piu redditizio. 

Alia partenza rimase subito 
staccato dai primi ma non se 
ne dette per inteso. La sua, 
piii che una corsa, era, se co-
si si pub dire, un andar di 
passo veloce, metodicamente, 
senza strappi, come se pro-
cedesse solo contro il tempo 
e avanti a se non avesse che 
la meta da raggiungere, igno-
rando gli avversari. A meta 
gara era ormai indietro a tut
ti ma si prese addirittura il 
lusso di fermarsi in un'oste-
ria a rifocillarsi. Poi, dopo 
il venticinquesimo chilometro, 
aumentando il ritmo in pro-
gressione, raggiunse e superb 
un primo concorrente, quindi 

un altro, poi un altro ancora 
sino a che non li sorpassb tut
ti entrando solo e da trionfa-
tore nello stadio fra l'esultan-
za della folia, staccando di 
ben undici minuti il secondo 
arrivato, un altro greco di 
nome Vassilakos. Spiridione 
Louis aveva cosl dato alia Gre
cia la vittoria piii bella. Era-
no trascorsi 2386 anni dal 
giorno in cul Filippide era 
caduto morto dopo aver pro-
nunciato la parola « vittoria ». 
Spiridione, invece, dopo i fe-
steggiamenti, se ne tomb al 
suo gregge anche se per po-
co. L'eco della sua impresa 
fu infatti tale in tutto il mon-
do che da ogni parte, gli per-
venirono doni, attestati e... sol
di. Spiridione impiegb il tut
to assai saggiamente e s'af-
fldb ad un lavoro assai piii 
tranquillo e meno faticoso 
di quello del pastore. 

Con la gara di Maratona si 
conclusero i Giochi di Atene, 
che, se fecero fellce De Cou
bertin, ebbero, tuttavia, relati-
va eco in Europa e nel mon-
do. In Italia addirittura buo-
na parte della stampa (allora 
unico mezzo di comunicazio-
ne di massa) li ignorb o ne 
dette sommaria notizia com-
presi gli stessi giornali spor-
tivi, alcuni dei quali, anzi, fu-
rono ferocemente critici ver
so le Olimpiadi, ree di « sna-
turare » lo sport. II seme era 
comunque gettato. De Cou
bertin e i suoi amici spera-
vano ora che, fra quattro an
ni, avrebbe dato i suoi pin-
gui frutti. 

Carlo Giuliani 

Vela: uno sport molto piu antico dei Giochi Olimpici 

Balla poesia di Ibsen 
alle bardie di plastica 

E' del 1700 il primo club velico - II debutto a Parigi all'inizio del secolo • A Kiel (favoriti nordici e ame
rlcani) gli Italian! sperano di ripetere le discrete prove di Acanulco: ma i temni di Straullno-Rode sono lontanf 

Attn* 1896. Splrldlont Louit, il pastor* vincitor* dalla maratona, 
comldtrato da] graci I'aroe della prima •dltlono dal Giochi modarni. 

«...ma k vele continuaron 
sempre, / Fino al meriggio, 
una dolce sinfonia, / Come il 
miirmure d'un nascosto ru-
scello, / Nel verde mese di 
giugno, / Che ai boschi dor-
mienti tutta la notte / Canta 
una lenta melodia». Cosl 
scrisse Samuel Taylor Cole
ridge, poeta ir.glese nato nel 
1772 e morto nel 1834 dlstrut-
to dall'oppio. Egli e l'autore 
della Ballata del vecchlo ma-
rinalo, celeberrima lirica del 
mare. E poi Henrik Ibsen: 
«...Motti scherzosi avea per 
le ragazze, / Giocava coi bam
bini del villaggio, / Agitando 
11 cappello saltava nella bar-
ca; / Issata poi la vela, s'in-
volava, / vecchia aquila, nella 
luce del sole». La vecchia 
aquila e Terje Vigen, una fi
gure poetica che anticipa il 
campione delle gare veliche. 
Anche se Terje veleggiava per 
tutt'altre ragioni che quelle 
sportive e, pure, se allora 
(1660) gia esisteva — da qua
si un secqlo e mezzo — il 
CorA; Harbour Water Club, il 
piii antico « yachts club » del 
mondo. 

La vela, o meglio la navl-
gazlone a vela, ha antichissi-
me origini. Nacque per aiu-
tare 11 rematore e lo sosti-
tul quando 1'uomo si rese con-
to che il massacro dei voga-
tori incantenati ni remi era 
Inutile neU'allungarsi delle di-
stanze. E il galeone prese il 
posto della galera. E le ca-
ravelle di Colombo traversa-
rono l'Atlantico. E la frega-
ta di Horatio Hornblower — 
fantastico personaggio della 
fertile fantasia di Cecil For
rester — portb i suoi can
non! nelle acque favolose del
le Grandi e Piccole Antille 
per colpire a morte le colo
nic della nemica Spagna. 

Poi nacque lo yacht (dal 
verbo olandese « jagen » cac-
ciare) che servl agli ammira-
gli, per le piccole dimensio-
ni che aveva e per la stra-
ordinaria manovrabilita, per 
missioni di avanscoperta nel
le acque nemiche. E nacque 
anche il gia nominato CorA; 
Club. Nacque, cioe, un modo 
di servirsi della vela non per 

Da Mexico City ad oggi: quattro anni di buoni success'/ e di stridenti contraddiiioni 

I progress* delFatletica italiana 
si dissolveranno alia prova-Monaco? 
Dopo gli ultimi Giochi sono stati battuti 30 record nazionali, ma il nostro distacco dai migliori del 
mondo, pur accorciandosi, resta notevole • E i « big » Arese, Fiasconaro e Dionisi sono in fase calante... 

a Gli asceti e i saggi estra-
net alle cose terrene non so
no (..J esseri umani comple
te In numero limitato essi 
possono arricchire I'umanita; 
ma in un mondo composto 
esclusivamente di tali saggi 
e asceti, si morirebbe di 
noia». Cost Bertrand Russel 
nel « Mio credo ». 

Ebbene, quando il presiden-
te Nebiolo parla di Olimpiadi 
che ormai battono le porte 
e afferma che esse, per quanto 
riguarda l'atletica, non sono 
che un episodio e che il fine 
ultimo della sua presidenza e 
stato sotamente quello di por-
tare su piste e pedane un nu
mero di giovani maggiori di 
quanti sotto altre presidenze 
praticavano l'atletica, parla 
come un saggio. Un saggio 
che vuol convincere i giova
ni a farsi asceti: doe a pra-
ticare l'atletica senza fini ago-
nistici. 

Qualcuno, a questo punto, 
potrebbe forse meglio ricorda
re la favola della volpe che 
non riuscendo a raggiungere 
Vuva sosteneva poi a gran 
voce che essa era acerba; ma 
not non lo facciamo perche 
comprendiamo lo stato d'ani-
mo del presidente piemontese 
evidentemente sopraffatto dal
le notizie intorno al grado 
di forma e all'efficiema fisi-
ca di quelli che, con orgoglio, 
lo scorso anno egli proclama-
va essere i suoi gioielli e cioe 
Arese, Dionisi, Fiasconaro. 

In effetti, oggi come oggi, 
tutto sembra crollare nella cit-
tadella abitata dagll atleti leg-
geri; ne le notizie che sono 
venule da Oslo sono tali da 
far prevedere un cambiamen-
to di tendenm. 

Non possiamo pert sotta-
cere che net tre anni di pre
sidenza Nebiolo — e vorrem-
mo agghingere anche nel suo 
precedente anno di vice pre
sidenza — il tentativo di ren-

? <• • -

tscr^j^u 
Araaa • Fiasconaro: dopo i campionati •wropoi dall'anno •corto vonhrano profetizxati com* ticura, & 
quasi, modaglia ai Giochi di Monaco. Ora non t i * noppwro sicori cho raggiungeranno lo finali. 

dere piii popolare presso il 
pubbltco la disciplina cara 
ad Ercole e Corebo, Bargossi 
e Airoldi, Pietri e Speroni, 
Frigerio e Beccali, Consolini 
e Berruti, Dordoni e Pamich, 
Valla e Pigni, sembra essere 
riuscito. Sta a vedere se e 
con la popolarita che si crea-
no i campioni olimpionici op-
pure con tecnici e dirigenti 
che tutto sanno intorno alia 
atletica. ^ 

Forse I'ardore di Nebiolo 
e stato eccessivo. Giunto a 
capegaiare quasi per caso il 
movimento coslddctto di * rin-
novamento», vincitore a sor-

presa delle elezioni nel con
gresso del 1969; portato alia 
presidenza della IIDAL in 
conseguenza della morte im-
provvisa del suo predecesso-
re Gtosue Poli, alia fine dello 
stesso anno Primo Nebiolo 
deve essersi convinto che gli 
dei dell'Olimpo, non di Olim
pia, avevano deciso di costrui-
re sotto di lui un gigantesco 
ombrello protetttvo; e che Mo
naco, verifica mondiale di 
quanto si fa nelle diverse na
zioni a favore deU'atletica leg-
gera, avrebbe decrctalo il 
trionfo della sua politica del-
Vatletlca-soettacolo. 

Curiosita a cinque cerchi 
0) NAM, OONOU.Y. STRASS-
BERGER hanno, nel vllUftlo oUra-
plco, via intitolate ai loro nomi. 
Nadi rinse U fioretto nel '12 e 
5 titoll Del TO. Conolly, ameri-
cano, fu «oro» nel tnplo. «ar-
gentos neU'alto « bronto nel lun-
go nel 1896 e «argento > net trl-
plo 4 anni dopo. Straaaberger, 
tedeseo, vlnse un tftolo nel sol-
levamento peal nel 'M e fu ter-
so nel '33. 
• PAAVO NURMI trent'annl do
po. n grande campione, plurivin-
dtore nM **), nel "24 e nel ts. 
batta il 10 ottobra IMS, In ataf-
fetta eon Hannes KohlemaJnen a 
eon do* partameatarl flnlendeat a 

" TVJO Hatae « ' ~ 

versarlo di Zatopek) in una cor
sa di 3 000 metri. I tempi. 8'19"2 
per la strana staffetta (notevole') 
e >'4S" per Heino. 
• DUANE BOBICX successore 
di Frailer e Foreman? II marinalo 
americano (alto 1^0 per 95 kg.) 
ha vlnto 4 titoli mllltarl amerl
cani nei mtsslmi e due titoli u -
soluti, a stato campione del CISM 
e medaglla d'oro al Giochi pana-
roericanl. Il suo curriculum? 67 
vittoria a f aconfltte. 
• CAVAIXI IN QUAR.ANTENA. 
All* Olimpiadi dl Melbourne CM) 
le gare di eoultaclont furono di-
sputate a... Stoocolma. La legge 
australiana pravede, Infatti, per 
1 oaralll proronlantl daU'estero u-

valcare l'ostacolo si trasterirono 
le gaje australiane in Svezia. 
a> DOTING. Per la prima volta 
nella storia olimpica a Monaco vi 
sari il controllo anti-droga. Nella 
lunga lista nera. tra gli altri, an-
fetamina, metilfetamlna, etilanfe-
tamina, dipipanon, amifenaxolo. 
• YOUSSEF NAC.UI ASSAAD 
speranza della RAE, II 12 ottobre 
1971 ha lanciato il peso a 20.19, 
mlsura che lo pone al nono po
sto nella list* dei primal I dei 
vari Paeai. Aaaaad e andato ad 
allenarsi nella RDT che, come 
noto. e airavanguardia nel peso 
ed esMndo atleu In evoluzione 
eonUnua 1 suoi connaaionall spe
rano che portl a oaaa una me-

Verifichiamo ora quanto e 
acvenuto dal punto dl vista te
cnico dal <r dopo Messico » al
ia vigilia di Monaco. Tutti i 
primati maschili delle corse 
plane sono stati migliorati: 
Mennea ha coperto i 100 me
tri in 10" netti e i 200 iz 
20"2; Fiasconaro ha volato sul 
400 metri tn 4S"5; e, fatto uni
co nella storia della atletica 
leggera italiana, Arese si e 
impossessato • di quanto era 
possibile impossessarsi fra le 
distanze degli 800 metri e dei 
10 mila. In questo modo: 900 
in 1'47"1; 1.000 in 2'16"9: 1.500 
in 3'36"3: 2.000 in 5'3"4; 3 000 
in 7'51"2; 5.000 in 13'40"; 10 
mila in 28'27". Cindolo ha poi 
coperto i 19.853 metri nelVora 
e ha segnato 1.0'24"6 sui 20 mi
la; Ardizzone e stato accredita-
to di 1.17'28"2 sui 25 mila e 
Amante di 135'23" sui 30 mila. 
Infine anche il primato uffl-
cto.to della maratona di km. 
42,195 ha risto il nome nuoro 
di Brutti scendere a 2.1T2V\ 

Negli ostacoli siamo invece 
rimasti ancorati agli antichi 
nomi di Ottoz, Morale e Fri-
nolli; e molti rimpiangono il 
fatto che Vallenatore Calcesi 
sia passato, come si dice nel 
gergo dei cavalli, all'alleva-
mento, figurando ora tra i 
membri del eonsigllo diret-
tivo. Nuovo di trinca invece 
il primato dei 3.000 metri sie-
pi dovuto a Risi (8,33"8). 

Non compietamente rifatta 
la tabella dei salti e dei ten-
ci. Azzaro (alto 2,18), Dioni
si fasta 5,45), Asta (peso 
18&), Simeon (disco 61,12), 

Vecchiato (martello 71,72, a 
meno che non venga omo-
logato il 71,98 di sabato scor
so a Londra) sono gli autori 
dei nuovi limiti; mentre nul
la i innovato per quanto ri
guarda il salto in lungo, il 
triplo e il lancio del giavel-
lotto. 

11 decathlon e rimasto im
mobile e la marcia si e mos-
sa solamente con le due ore 
di Pamich (m. 25.854) lascian-
do Intatti i 20 mila, 30 mila 
e 50 mila metri. 

Tutti migliorati i record 
(meno uno nella 800x4) delle 
staffette con 39" netti nella 
100x4 nazionale e 40"1 nella 
pari distanza per societa; 
1'23"€ nella 200x4; 3'4"1 nella 
400x4 nazionale e 3'9"2 nella 
400x4 per societh; 15'23" nel
la 1500x4. 

Rlassumendo, su 38 prima
ti ufficiali che figurano nelle 
tabelle, 30 portano una data 
compresa fra it 1969 e il 1972. 
Non e'e che dire, e stato un 
bel bottino. Nei passati cicli 
quadriennali olimpionici una 
progressione simile di valore 
si era avuta solamente fra il 
1921 e tl 1924. Roba vecchia. 

Ancora piii drastibo il cam-
biamento di scena prodottosi 
nel settore femminite in cui 
l'unico primato rimasto in 
piedi e quello dei 200 me
tri fLeone) in 23'7 nel I960. 

Anche come valori di pun-
ta e di massa possiamo es
sere soddisfatti. L'indice di 
rendimenlo dei m primi» atle
ti italiam nelle speciality in-
dividuali del programma olim-
pico, con esclusione delle due 
gare di marcia, t passato dai 
punti 999 del 1968 ai punti 
1.019 del 1971 con zncremen-
to doe di 20 punti: quello dei 
«primi died* dai punti 922 
del 1968 ai punti 939 del 1971. 

Arrivati a questo punto, 
dobbiamo fare il paragone 
con gli indici mondiali che 
evidentemente sono sempre 
piii alti di quelli italiani. It 
*ritardo» deWItalia del 1971 
nd riguardl «del mondo» e 
dl punti 80 per l'indice del 
* primi» e di punti 50 per 
Vindice dd e primi died it. E' 
il ritardo pih piccolo che si 
sia mai registrato dal 1948 
ad oggi; da quando e doe 
possibile disporre di tutte le 
dfre mondiali e quindi ope-
rare confronti a ragion ve-
duta. 

Sono citre un tantino art-
de e forse comprensibili so
lamente agli waddelti ai la-
vori». Ma bisognava dirlo. 

Si sottragga quindi alia sua 
malmcoma il presidente Ne
biolo e aspetti con fiducia il 
10 settembre, quando doe, a 
Giochi conclusi, vedremo se 
queste cifre sono ancora ere-
dibtti. 

•runo Bonomdli 

Una splandida panoramica d una gara velica. Le barche tono dei u Finn », 
ollmplche. Le iperanze italiana in oueita prbva nail* hala di k i * l innn »ffidat« 

una delle sol clatst 
• P*llaichli»r 

fare la guerra ma 
dello sport. 

Nel 1896 con la creazione 
delle Olimpiadi moderne la 
vela era gia presente, anche 
se soltanto per gare di esibi-
zione. Ma dal 1900 in poi 
(Parigi) lo sport della vela 
sara ospite assiduo (esclusa 
Saint Louis -1904) di tutte le 
edizioni dei Giochi. In quel-
1'anno che apriva il secolo 
ventesimo si gareggib in 4 
classi internazionali: «6 me
tri )». « 8 metri », « 10 metri », 
«oltre lo metri» c Svizzera, 
Gran Bretagna, Germania e 
Francia «i spartirono i 4 ti
toli. 

Poi toccfc a Londra e quel
la inglese pub essere conside-
rata la prima vera Olimpiade 
moderna. In Grecia, infatti, 
vi fu la modesta adesione di 
285 atleti. E se e vero che a 
Parigi se ne presentarono 
1.066 e anche vero che quel
la edizione fu organizzata al
ia bell'e meglio e finl per 
essere sovrastata dalla Espo-
sizione internazionale. A Lon
dra, invece, si approntarono 
strutture adatte e ogni cosa 
si svolse con cronometric4" 
esattezza. Anche nella vela, 
che presentb ancora 4 clas
si: 6, 7, 8 e 12 metri. La Gran 
Bretagna la fece, naturalmen-
te, da padrona, in attesa che 
con Stoccolma sorgesse l'era 
scandinava. D'altronde gli in-
glesi amano profondamente 
questo sport. E lo amano al 
punto da dire che i due mo-
menti piii belli per un veli-
sta sono quando riesce a com-
prarsi una barca e quando 
riesce a rivenderla. Con ci6 
volendo sigmficare che biso-
gna acquistare una barca solo 
quando si e ben certi di ama-
re la vela e il marp. K non 
per snobismo. 

A Stoccolma -1912 (come 
detto) sorse l'era scandinava; 
due titoli alia Norvegia (12 
e 8 metri), uno alia Svezia 
(10 metri) e il residuo al 
francese Thube\ Erano i tem
pi di Larsen, Gland e Asp, 
i nuovi vichinghi. Ad Anver-
sa (1920) cambio tutto col 
raddoppiamento del numero 
delle gare. Ci furono. cioe, 
il 12 metri antico e modemo 
e cosi via fino al 7 antico e 
al 6,5 moderno. E si accen-
tuo il dominio dei vichinghi: 
sei vittorie norvegesi contro 
una inglese e una olandese. 
E' da dire, perb, che si trat-
tava di barche particolarmen-
te adatte ai mart cduria, 
agitati dalle maree perfino 
quando vi e bonaccia. 

Nel 1924 si torno in Fran
cia. Parigi era nuovamente la 
capitale d'Olimpia e riscattb, 
in quell'occasione, la disastro-
sa carenza organizzativa di 24 
anni prima. La vela fu ridot-
ta a sole tre gare; monotipo 
di 12 piedi, vinto dal belga 
Huybrechts, e 6 e 8 metri 
ancora acque di caccia dei 
vichinghi. Amsterdam confer-
md le prove di Parigi: il mo
notipo (vinto dalla Svezia), 
i 6 metri (Norvegia) e gli 
8 (Francia). 

Nel 1932 a Los Angeles vi 
fu un debutto molto interes-
sante, quello della classe Star, 
Stella (scafi in legno lunghi 
6 metri e 92 con due uomi-
ni di equipaggio) cioe d'un 
monotipo ancor oggi assai 
diffuso in • tutto il - mondo. 
I padroni di casa vinserc due 
titoli (Stelle e 8 metri) men
tre cli altri due andarono al 
francese Lebrun nel «12 pie
di*, e alia Svezia, nei 6 me
tri. A Los Angeles vi fu-an
che il debutto italiano con 
Terleani 8* nel «12 piedi». 

A Berlino, 1'Olimpiade di 
Hitler, 1'Olimpiade ariana il
luminate dal grande atleta di 
colore Jesse Owens, si ebbe 
il clamoroso successo d'un 
equipaggio italiano: Reggio, 
Bianchi, Mordmi. De Manin-
cor e i fratelli Poggi porta-
rono alia vittona il loro sca-
fo negli 8 metri. I tedeschi 
dovettero accontentarsi di vin-
cere nelle Stelle, agli inglesi 
andb la gara dei 9 metri e 
all'erede di Terje Vigen il 
asingoloa di 12 piedi. 

Poi venne la guerra e mol-
te di quelle barche serviro-
no a port are da Dunkerque 
alle blanche scogliere di Do
ver le truppe sconfitte di lord 
Gort. Si riprese con Londra. 
Cinque classi che presero a 
staccarsi dalla vecchia conce-
xione per proporre i nomi 
che sono noti agli sportivi di 
oggi: Dragoni, Swallows (ron-
dini). Fire-flies (lucciole), 
Stelle e i vecchi 6 metri. 
Queata Olimpiade prese a scri-
vfca m l mo albo d'oro un 

per lure \ nome cu'stinato a ui.i" .. ^ .*„ 
gendario, quello del danese 
Paul Elvstroem vincitore dei 
Fire-flies. II grande velista 
vincera a Helsinki nella clas
se Finn (erede del monotipo 
di 12 piedi) a Roma (ancora 
nei Firm) e a Tokio nei Dra
goni. 

A Londra prese a solcare 
con successo le onde anche 
quella che sarebbe divenuta 
la celebre accoppiata Strau-
lino-Rode. I due azzurri trion-
farono a Helsinki e quella 
finlandese fissera a -iue le 
medaglie d'oro italiane nella 
storia olimpica della vela, do
po il successo negli 8 metri 
del '36. Neppure nelle acque 
di Napoli, ove si disputb la 
Olimpiade velica romana, vi 
fu qualcosa di meglio che il 
bronzo di Cosentino, Sicilia
n s De Stefano nei Dragoni. 
Quello fu, anzi, l'anno in cui 
il vento soffib con particola
re favore — per la prima vol
ta — nelle vele d'uno scafo 
sovietico, quello di Pinegin-
Shutkov, vincitore della clas

se Stelle. A Napoli debuttb 
anche il Flying Dutchman 
(olandese volante), un mo
notipo a deriva (cioe con una 
sorta di falsa chiglia destina-
ta ad aumentare la stabilita 
trasversale della barca) che 
oggi e dominato da uno dei 
piii straordinari velisti che 
abbiano mai gareggiato lun
go i triangoll delle regate in
ternazionali: l'inglese Rodney 
Pattisson. 

In Messico, nelle acque di 
Acapulco erano in gara 6 clas
si: 5,5, Stelle, Dragoni, Finn 
e Flying Dutchman. Nella 

• d: JTV.CI, dal 'JO agosto 
al 6 settembre, ve ne sarfc 
una piii, con i Soling e 1 
Tempest al posto del 5.5. A 
Kiel non vi saranno le mezzo 
bonacce del Mediterraneo. Vi 
sara un mare arrabbiato e vi 
saranno venti bizzosi. Niente 
da fare, quindi, per gli italia
ni anche se e ben vero che 
nella vela e un po' come nel 
calcio: vincono si i migliori, 
ma qualche volta la palla si 
dimostra un po' troppo — o 
troppo poco — rotonda. Eolo 
e un dio bizzarro del quale 
non si pub mai esser sicuri. 

Eccovi alcuni nomi dei fa
voriti: Lundquist (Svezia), 
Mac Donald (G.B.), Dehmel 
(RDT), Engel (RFT) nei Finn; 
Pattisson, Marks e Bishop 
(G.B.), Fogh (Danimarca), 
Schwarz (RFT). Huttener 
(RDT) negli F.D.; Forster 
(USA), Staartjes (Olanda), 
Mankin (TJRSS), Warren (G. 
B.) nei Tempest; Elvstroem 
(Danimarca), Von Grunewaldt 
(Svezia), Tompkins (USA) net 
Soling; Cohan e Marshall (USA) 
Kellgren (Svezia), Borowskl 
e Below (RDT), Jen.een (Da* 
nimarca) nei Dragoni; Schoo* 
maker (USA), Budnikov IV. 
R.S.S.), Kuhweide (RDT) nel' 
le Stelle. E questi sono gli 
italiani: Milone, Oliviero, Mot* 
tola (Soling), Scala, Test* 
(Stelle), Dotti, Sibello (Tern* 
pest), Croce, ZInali (F.D.) 
Pellaschier (Finn). Da Aca
pulco vennero a casa due me* 
daglie di bronzo (Gargano e 
Cavallo nelle Stelle e Alba-
relli nei Finn) e neanche allo
ra vi erano speranze. Chissa... 

Remo Musumecl 

Vela-glossario 
ALBERO: la robusta asta in legno 

o metallo planlata rerticalmenCe, 
o lievemente incllnata rerso pop
pa. che regge 1 pennoni con le 
vele e la rrlativa attrezzatura di 
una barca. 

ANTENNA: asta di legno. t rwer -
sale aU'albero delU barca. che 
Bostiene la vela latins. 

BOLINA: andatura con vento strct-
to. Si contrappone airandattm 
con vento in poppa. 

BOMA: aata di legno mobile sia 
in senso ortssontale che rertica-
le. HaaaU aU'albero. Serve a ten
der* la vela dl randa. 

BUGNA: Tangolo inferiore di una 
vela. 

CHIGLIA: la parte in legno. dispo-
sta longitudinal men te da poppa a 
proa, che forma la spina dosale 
dello scafo. Pud essere di « deri
va >. consistente, doe . in un asse 
di legno o dl metallo applicato 
sotto lo scafo per aumentare la 

' reststeraa airazione Iaterale del 
vento: o « fissa >. quando forma 
un tutto unico con lo scafo. 

CXASSE: c u categeria cui appar-
tiene una imbarcasione da corn-
petirione. 

CONTRORANDA: e U veU steaa se
pt* la * randa ». 

DRAGONE: una delle barche di 
classe ottmptea. Ha 2t.ee mq. di 
soperficie veUca. coo «spimn-

; ker> (23^0 mq.) ed equipaggio 
di 3 uomini. Hi scafo tondo e 

MEDAGUERE 

Norvegia 
Gran Bretagna 
Stati Uniti 
Svezia 
Danimarca 
Germania 
Francia 
Olanda 
Italia 
Finlandta 
URSS 
Belgio 
Svizzera 
Australia 
Argentina 
Portogallo 
Bahamas 
Canadt 
Nuova Zelanda 
Orecia 
Cuba 
Austria 
RFT 
Estonia 
Spagna 
RDT 
•rattle 

Ore 

15 
9 
9 
8 
4 
3 
4 
1 
2 

— 
2 
1 
I 
1 

— 
— 

1 
— 
2 
1 
I 

— 
— 
— 
— 
_ 
— 

An 

s 
6 
5 

- 6 
7 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
2 

— 
1 

— 
— 
— 

1 
1 

— 
— 
— 
— 

•r . 

__ 
5 
5 
7 
2 
3 
4 
4 
3 
5 
I 
2 
1 
1 
1 

— 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
1 
1 

Tet. 

23 
20 
19 
19 
13 
12 
11 
7 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

chicHa di legno. Mlsura 8,90 me
tri di lunghezza e 1,90 di lar* 
gnezza; pes* 1.700 Kg. 

DRIZZA: e la manovra per alzare • 
ammalnare pennoni e vele. 

FINN: o flnndinghi. una delle bar
che di dasae olimpica. Ha 10 
mq. di superflde velica. E' gui-
data da un solo velista. Lo sca
fo pud essere di legno o di pla
stica. Mlsura 4.50 m. di Iunghez-
za e 1,51 dl largbezza; pesa 14S 
chilograntmi. 

FIOCCO: e la vela triangolare che 
si trova a prua di una. barca. 

FLtING DUTCHMAN: olandese 
volante. una delle barche di clas
se olimpica. Ha 15 mq. di su-
perficie velica. con « spinnaker » 
(17.30 mq.) ed equipaggio di doe 
persone. Lo scafo pud essere in 
legno o in plastica. Mtsura S.0S 
metri di lughraa e 1.80 di lar
gbezza; oesa 1M kg. 

MURA: e il cavo che serve a Urare 
e a regolare l'angolo inferiore dl 
una vela. 

PENNONE: la trave in legno • 
metallo trasversale aU'albero. 
Deve reggere certi tlpi dl vela. 

POPPA: la parte posteriore d| una 
imbarcazione. 

PRUA: la parte anteriorr di una 
imbarcarione. E' detU anche 
prora. 

RANDA: la vela dl forma trape-
zoLUle. 

hCOTTA: i| cavo che ronsente a! 
timeniere di tenere la vela al 
vento netla dimfone volnta. 

SOLING: una rieOe classi ollmpi-
che. Ha una superflde velica dl 
20ja) mq. con «spinnaker* ( 0 
e 6$ mq.) ed eqaripaggio di 3 no-
mini. Misora 1.15 metri di hnv 
gbesza e 1 J* di largbexsa. 

SPINN%KER: e la vela a forma di 
pararadute che st tende ruori 
bordo per mrzss di un'asta. 
(«tangone») quando il vento sof-
fia di poppa. 

STAR: una drile classi olimpiche. 
tla una supnficie velica di 2S.13 
mq. ed equipaggio di 2 uomi
ni. Lo scafo misura 6.32 metri 
di lungheaza e 1,73 di larghezza; 
pesa 630 kc. 

TEMPEST: una delle classi olim-
pkbe. Ha 24 mq. di suprrfirie 
vrlica. con «sprmssken> (20 mq.) 
ed equipaggio di t persone. Lo 
scafo misura 6J# metri di Ion-
ghezza e 1.90 di larghezza. 

NOTA — t'na competbttone velica 
const* di 7 regate, da cui vien* 
drpennato I) piaiiamento peg-
giore. Si parte col vento in pep-
pa r I'awiso ei partenza viene 
dato coe un colpo d| ntstola spa-
rate 10 miuati prima del via ef-
fetthre. Qnqae minuti prtaw vie
ne sparate aai secendc cetp* dl 
pistols, n p—kgglo per egni re-
gata e fl segaeate: a*ro p n i i al 
prime ilasaffltala; t al ate—de; 
5.7 al terse; t al qaarte; 10 al 
qulate; 11,7 al seate; 13 al a r t * 
mo; 11.1 aH'ottavo; 19.C al aa> 
M; 30 al dwaan • etal via. 
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