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0LIJV1PIADI: un'affascinante storia lunga settantasei anni 

Come Jesse Owens ridicolizzo 
Hitler 

a Berlino 
Sotto lo sguardo Inferoclfo del nfiihrent, in uno 
stadlo rldondunte di toschi simboli naiisti, U grande 
negro americano conquhlb quattro medaglie d'oro: 
era U 1936 e la tempesta s'addenwa sul mondo 

Nel congresso del CIO del 
1930 i Giochi del 1936 furono 
assegnatl alia Germania, che 

Brescelae Berlino quale sede. 
ta poco mancb che essi do-

vessero essere dirottati, all'ul-
timo momento, in nn altro 
Paese. Hitler, saltto al potere 
nel 1933, non voleva saperne 
di Olimpiadi, che giudicava 
• un indegno festival domlna-
to dagli ebrei» e poi non vo
leva che la Germania « fosse 
calpestata da musi yiulli (il 
patto col Giappone, allora. era 
ancora una cosa lontana) e, 
soprattutto neri», come ebbe 
a dire il dittatore. 

Goebbels, tuttavla, riuscl a 
convincere il suo capo sul-
l'opportunlta di indire i Gio
chi, cio che avrebbe consen-
tito al « Reich » di most rare la 
sua efficlenza con tutti 1 be-
neflcl propagandlsticl che ne 
sarebbero derivati. Cosl le 
Olimpiadl del 1936 furono re-
golarmente disputate ma — 
ancorche ottlmamente orga-
nizzate — ebbero piu l'aspet-
to di una parata coreografi-
co-mllltare, che di un'Olihipia-
de. Tutti I riti nazlsti, su uno 
Efondo di sangue e di morte, 
che gia segnava la Germania 
da un capo all'altro, furono 
evocati e nel programma ce-
lebrativo furono inclusi saggi 
e sfllate paramilitari delle or-
ganizsazioni giovanili. 

Ma lo sport si prese, a Ber
lino stessa, la sua vendetta 
net confront! del sanguinario 
megalomane, che dominava la 
Germania. L'eponlmo, 1'aeroeM 
del Giochi fu infatti un ne
gro americano, forse il piii 
Srande atleta dell'epoca mo-

erna, che si aggiudico ben 
quattro medaglie d'oro vin-
cendo 1 cento (10"3, record 
mondiale), i duecento (20"7), 
la staffetta quattro per cento 
(39"8 record mondiale) e il 
salto in lungo (m. 8,06). 

Jesse aveva allora ventidue 
anni ed era giunto a Berli
no gik famoso. L'anno prima, 
in poco piu di un'ora, aveva 
battuto i record mondlali del 
salto in lungo (8,134), del due-
cento metri piani (20"3) e dei 
200 ostacoli (22"6). A Berlino, 
infine, portb come si e detto 
il primato mondiale dei 100 
metri a 10"3. 

Per dare un'idea dell'ecce-
•ionalita di questi risultati, ri-
corderemo che il primato del 
•alto in lungo di Owens resi-

• RKNTRF.K DI HCHRANZ al 
Giochi. MA come giomallsla. II 
grande • Karli >, dlfattl. nr& pre-
•ante a Monaco come Invlnto del-
la radiotelerisione austriaca. 
• 2WARCIATORE INFATICABILK 
l'inflese Lamer a Londra-190R. L'a-
tleta britannico si aggiudicft le 
due prove di marcia in program
ma: 3.500 metri fin 14*55") e 10 
mltlla (1 ora 15'57"4>. Oil inglesi 
Ttnsero 5 delle 8 medaf lie in pallo. 

• GENFJMHITA'. II comitato or-
ganlzzatore dei Giochi. in vena dl 
generoslta. ha distnbuito gratuita-
mente 152 mila dei 750 mila bi-
ghetti ancora tnvenduti. 122 mila 
fijvtranno ai giovani di Monaco e 
30 mila a chi ha collaborato col 
comitato. 

• 1060 P I C SEI. A Pangi 1900 
furono present! 1066 at let I di cut 
• donne, tutte tenniste. Piu che 
triplicato 11 numero del partecipan-
tt ad Atene. 4 anni prima, che era-
no stati MS. 

• CERIMOMA A CAPODANXO. 
Proprio coal! II 26 agosto. fiorno 
della cerimonia inaugurate dei Gio
chi e anche il Capodanno ebraico. 
£ cio ha scatenato polemiche di 
carattere religioso poiche c'e chi 
aostiene che la squadra i«raeliana 
non dovrebbe partocipare alia sfl-
lata cerimoniale nello Stadto Olim
pico di Monaco. Caspista che pro
blem!! 

(• LANCI CLASSICI A MINORA. 
Nel 1908 il programma dell'at let I-
cm preredera oltre ai normal! lan-
Ci del disco e del giavellotto an
che altri land detti di stile greco-
romano. Per la croiaca i vtncitort 
furono: disco greco-romano 1'ame
ricano Sheridan (.T7.W»; glavellot-
to greco-romano lo svede^e Lem
ming <54.83>. 

• DL'E IN t N OIORNO per «Kip» 
Keino? II popolare aaso keniano 
vorrebbe correre 1500 e 5000 anche 
a* sono in programma lo stesso 
l lomo intcrvallati di m e n ora. 
Poi vorrebbe gareggiare sui 9000 
wept dove, recentemcnte. ha battu
to il campione olimpico Biwott e 
Jopoho. 

• t N PENTATHI.ETA dl nome 
Avery Brundage nel 1912 a Stoc
colma. II Brundage. superpresi-
aente del CIO. miliardario a tempo ro (o pteno, che e lo stesso) 

va lanclare il disco e slccome 
Iiusclva a fare hcnlno anche le cor-

venne selezlonato per II pent a-
ove si cla-vsiflco Qulnto. 

stette dal 1935 sino al 12 ago
sto 1960 quando Ralph Bo
ston riuscl finalmente a bat-
terlo portandolo a metri 8,21 
e che, ancor oggi, si contano 
sulla punta delle dita di una 
mono gli atleti capaci di sal-
tare piii di 8,10, mentre il suo 
primato nel cento durb oltre 
tront'anni. 

Hitler, dopo la prima vltto-
ria di Owens, fuggl letteral-
mente dalla tribuna per non 
essere costretto a stringere la 
mano ad un negro e, succes-
slvamente, rlmase assente dal-
lo stadio quando Owens ga-
reggiava. II pubbllco, lnvece, 
non si stancava di applaudi-
re il suo beniamino anche 
quando era 11, sul prato, sem-
plicetnente, senza far nlente. 
E quando tomb in America, 
dopo le Olimpiadi, ebbe acco-
gllenze trionfali. che possono 
essere paragonate a quelle ri-
cevute da Llndberg dopo la 
trasvolata atlantica, anche se, 
piii tardi, dovette eslblrsl in 
corse contro levrieri, cavalli 
e... tram per campare, lui, po-
verissimo negro, ultimo di 
una famiglia di dodici figli. 

* * • 
Le Olimpiadi dl Berlino, 

quasi un presagio, furono av-
versate dal maltempo. Nono-
stante cio furono battutl, nel 
corso del loro svolgimento, 
nove primati mondial! e tren-
tanove record olimplcl a te-
stimonianza del progresso che 
lo sport fltava facendo in ogni 
sett ore. 

Gli italiani, rispetto a Los 
Angeles, riscossero un botti-
no relatlvamente magro: otto 
medaglie d'oro, nove d'argen-
to e cinque di bronzo. 

Delle otto medaglie d'oro 
ben quattro furono conquista-
te dagli Bchermidori (Gandi-
ni fioretto e Riccardi apada 
e alt re due a squadre nelle 
stesse armi), una se l'aggiudi-
c6 OndLna Valla negli ottanta 
metri ostacoli. Fu quella vin-
ta dalla Valla una corsa me-
morabile. Quasi tutte le fina-
llste arrivarono. praticamen-
te, sulla stessa linea e fu ne-
cessario un lungo esame del 
foto-finish per essere in gra-
do di designate il nome del-
la vincitrice. Fra le antagoni-
ste della Valla vi era un'altra 
italiana, la Testoni che, in Ita
lia, quasi sempre la spuntava 
su Ondina. Ma stavolta la Val
la non solo superb le rivali, 
ma batte tutte le migliori o-
stacoliste del mondo, vincen-
do la gara — come il foto-
finish confermb — in 11 "7 
mentre la Testoni fu classifi-
cata quarta in 11 "8. 

Le alt re medaglie d'oro fu
rono vinte, rispettivamente, 
dal pugile Sergo (piuma), dai 
velisti fratelli Poggi, da Nar-
dmi e Reggio, nella classe ot
to metri e, dai... calciatori. 

L'ltalia, come e noto aveva 
vinto i n mondiali» del '34 e 
avrebbe fatto il bis nel '38. 
Ma non si poteva certo man-
dare a Berlino la squadra, 
che aveva conquistato la Ri-
met. II « dilettantismo n olim
pico lo impediva. Si ricorse 
ad un sotterfugio. Si recluta-
rono i calciatori iscritti al-
l'universita, i diplomati e al
tri che avevano interrotto gli 
studi furono indotti ad iacri-
versi nuovamente ad un cor
so scolastico sicche ne venne 
fuori una formazione che, se 
non era quella dei campionati 
del mondo, ci si awicinava pa-
recchio. Ecco, mfatti. la for
mazione, che conquistb la me-
daglia d'oro (2-1 sull'Austria 
nella finale dopo i tempi sup
plement ari): Venturini; Fom, 
Rava; Baldo, Piccini, Locatel-
li; Frossi, Marchini. Bertoni, 
Biagi, Gabriotti, una forma
zione nella quale, oltre alia 
difesa della Nazionale e al-
Vm oppprtunista » Frossi, face-
va spicco un giovane fuori 
classe di grandissimo talen-
to, Bertoni, la cui carrier* 
fu stroncata da gravi inciden-
ti di gioco, e dal mediano Lo-
catelli. 

• • • 
A Berlino Pierre de Cou-

bertin non Cera. Vecchio e 
malato se ne era rimasto nel
la sua villa c Mon repos » in 
Svizzera. E. poi, il fondatore 
delle Olimpiadi modeme non 
voleva sedere a fianco al capo 
dei nazisti. Un anno dopo la 
conclusione dell'undicesima O-
limpiade, de Coubertin, il 2 
settembre 1937, moriva. Con 
lui spariva un benemento del-
lo sport e della fratellanza 
fra i popoli. Si pub contesta-
re il suo idealismo, si pud 
criticare la sua concezione del 
dilettantismo, tipica del ric-
co, si pub riconoscere che, 
sotto una patina di interna-
zionalismo, e'era in lui, for
te, lo spirito nazionalista, 
persino la « grandeur » tipica 
dei francesi. Ma de Coubertin 
resta comunque una delle 
maggiori figure dei creator! 
dello sport modemo, forse la 
piii luminosa di tutte, certo 
una delle piii oneste e disin-
teressate, degna comunque di 
essere onorata dagli sportivi 
di tutto il mondo come quel
la di un grande organizzatore 
che sognava spesso ad occhi 
apertl ma che, al momento 
opportuno, sapeva dlmostrare 
di conoscere il fatto suo. 

Carlo Giuliani 

Jesse Owens, il piu completo velocista e saltatore in lungo della storia atletica. A Berlino, con gran disap-
punto di Hitler, trionf6 in quattro specialita: 100, 200, lungo e staffetta. 

Carrellata sugli atleti italiani a Monaco: I LANG 

Solo Vecchiato pud darci 
una medaglia (di bronzo) 
Irripetibile la doppietta Consolini~Tosi del 948 anche se Simeon e De Vincen-
tiis sono eccellenti discoboli - Giavellotto <K tabu » - Nessun azzurro nel peso 

Le nostre maggiori afjerma-
zioni olimpiche nel settore da 
land sono legate, fino alia vi-
gilia di Monaco ben s'inten-
de, al tancio del disco in ge
nerate e a Consolini in partt-
colore. 

II agigante buono» di Coster-
mano, repentinamente spento-
si quasi tre anni fa all'ancor 
giovanile eta di 50 anni, trion-
fb a Londra nel 1948 in una 
giornata fredda e piovosa che 
che mise in difficoltd tutti t 
concorrenti, soprattutto per la 
pedana ridotta ad una fango-
sa e scivolosa pozzangherc. 
Pud infatti sembrar strann; 
ma ci sono voluti quasi 70 an
ni perche si rendesse chmro 
che le pedane potevano esse
re costruite di legno duro. di 
cemento o di asfalto; e non di 
terra, o di scorie di ccnere. o 
di tennisotite. 

Sembra a questo propost-
to che perfino i greet antichl 
fabbricassero in pletra la fa-
mosa <r balbis », di forma rcl-
tangolare, tlevemente sopra-
elevata dal resto del suolo. 
da cui Qtveniva il lanclo 

A Londra, Consolini era il 
favorito numero uno essendo 
stato a due riprese il prima-
tista del mondo, nonche ca-
polista mondiale nel 1941, 1944, 
1945; sccondo nel 1946 e terzo 
nel 1947. 

Si pensatu comunque che 
to statunitense Oordien potes-
se impettsierirlo. Alia provu 
del fattl la vlttorta dellalto-
ra henne socio del Centra 
Sportivo Pirelli di Mllano, ven
ne lnvece messa in forse dal 
connazionale Giuseppe Tost, 
che proprlo ventl giornl pri
ma, lanclando a Perugia, gli 
aveva tolto il primato eutO-
peo e naturalmente quello ita-
liano. 

Infatti Consolini otteneva 
nel primo lancio di finale 49,67 
e Tost lo superava subito do
po con 51,78. addirittura pri
mato oltmpico. Ma Consolini 
calmo e sorrldcnte al secondo 
tentallvo saliva a 52.78. Gor-
dien al terzo lancio era ac-
creditato di 50,70. Per i lan-
ci di finale la situazione fra 
i tre cammoni non cambiava 
in conside'razione del pesslmo 

I protagonist! 

VALERIBORZOV 
saetta anti-USA 
Valert Borzov e nato II 20 

ottobre IM9. E' il piu grande 
velocista che I'Unione Sovie-
tlca abbla mai avuto. Srnt'al-
Iro superiore a Sapeya — chr 
pare corse i 100 in 10" — 
e superiore. almeno alia la
ce dei rtsaltatl nelle due di-
stanze della velocita su pi-
sta, anche al grande Armin 
Hary. il campione olimpico 
di Roma. 

Borzov e alto 1.82 e pesa 79 
chili. Apparve a lungo come 
uomo da 100 metri. Nel 200. 
infatti. mancava di continul-
tk. Si affloficiava nella sr-
conda parte della gara. Un 
glorno decise. per6. che avreb
be fatto cose grandl anche 
nella distanza doppia. E ci 
riuwi al pun to che negli ul-
timi campionati curapei — 
Helsinki. 1971 — trionfo in 
tutte e due le distance. E del
le due distanze e pure pri-
matista europen. sia pure In 
coabltazlnne con altri atle
ti tra i quali il nostro Pie-
tro Mennea. Borzov, tuttavla. 
rispetto a Mennea ha II van-
taggio d'una partenza pin ef-
flcace. « Esplode a dal block-
*tart in potizlone aerodina-
tnica mentre l'azzurro — che 
pure ha prontezza dl riflea-
ti — non riesce a «forare» 
I'aria In manlera perfetta re-
stando in poalzlone verticale 
anilche inclinata. 

Valeri e quindl 11 favorito 
nella breve dUtanza. Mentre 
in quella doppia — ae mai 
la correra — ti trovera a di-
panare il difficile rebus ame
ricano. Gli atleti yankee ga-
reggiano con potema dirom-
pente, contro la quale la claa-
•e tpeaao ammaina la han
dlers, 

Valeri Borzov, il grande 
velocista sovietico, e in 
grado di spezzare I'egemo-
nia americana nello sprint. 
Molti lo vedono grande 
favorito del 100. 

stato della pedana, come ab-
biamo gia detto, e soprattut
to perche le mani dei disco
boli erano intlrlzzlte dat fred-
do. AU'ultimissimo Gordien 
centrava un buon lancio. L'at-
trezzo fltava alto e senza scos-
se per deposltarsl oltre i 52 
metri. Ma si trattava di un 
lancio nullo. L'ltalia otteneva 
cosi una medaglia d'oro ed 
una d'argento nella medesima 
disciplina: un evento che mot
to difflcilmente potra ripetersi 
nel prosslmo avvenire. 

Gia precedentemente, a Ber
lino nel 1936, Oberweger, che 
poi sara per anni e anni il 
commissario tecnico della Fe-
deratletica. aveva oltenuto un 
n bronzino». Se si agglunge 
anche la medaglia d'argento 
che Consolini conquistera a 
Helsinki nel 1952, si dovra con-
venire che il lancio del disco 
ha dato notevoli soddisfazio-
ni agli atleti italiani. 
• Nel lancio del marlello la 
miglior classifica fu otte*tuta 
lnvece nelle famigerate Olim
piadi di Amsterdam del 1928. 
Ami il quarto posto del mo-
denese Poggioli ammorbidl un 
po' I'infelice prova generate 
degli atleti Italiani, essendo 
risultata la miglior classifica. 

Taddia. che pure nel 1950 
fece parte della masslma tri-
nita dei martellisti mondlali, 
con I'irlandese O' Callaghan e 
Vungherese Nemeth, attuale 
presidente della Federazione 
atletica ungherese, non ebbe 
mai fortuna nelle Olimpiadi, 
anche se fu settimo a Londra 
(1948) e dfcimo a Helsinki. 

II giavellotto ha vissuto da 
parte sua sulle imprese dei 
due fratelli Llevore. II piu 
vecchio del quail, Giovanni, 
flni sesto a Melbourne; men
tre Carlo, che pure per il 
'61 avrebbe conquistato con un 
lancio dl 86 metri e 74 centi-
metri tt primato del mondo. 
si dovette accontentare del 
nono posto dl Roma. 

Nel lantlo del peso si pud 
dire si ripeta in parte la stto-
rla del mancati appuntamen-
ti con le medaglie nelle gare 
piu important!. Peccato che 
abbiamo gia imputalo a Tad
dia t a Carlo Llevore. II flo-
renttno Sllrano Meconi, a ra-
rie riprese primatista euro-
peo e certamente in potenza 
una deUe miglion spalle mon
diali, non andd al di la di 
un decimo posto a Melbour
ne (1956). 

Conviene anche ncordare la 
nostra prima relatica. molto 
relative, soddisfazione in ga
re di salto e lancio alle Olim
piadi: t/ dodicesimo posto di 
Aurelio Lenzi nel lancio del 
peso a Stoccolma nel 1912. Chi 
si contenta gode. 

Cosa ci aspettlamo dalla de-
legazlone che rappresentera la 
penisola a Monaco e in que
sto settore? Innanzltutto non 
saremo rappresentati nel lan
cio del peso, specialita in cut 
peniamo un po' a mantenerci 
al passo con il progresso mon
diale. Prova ne sia che nes-
suno ha superato it mlnlmo 
olimpico del 19 metri, supe
riore persino anche al nostro 
primato nazionale (18.99). 

Nel lancio del giavellotto 
inviamo Vunico atleta che ha 
superato gli ottanta metri 
preschtti: il venticinquenne 
roveretano Cramerotti. Non 
sembra che in questo momen
to egli sia al massimo della 
forma vlsto che e stato bat
tuto I'altra $*ra a Viareggio 

da Pappalardo (76,68 contro 
75,98). 

Nel lancio del disco abbia
mo una coppia; ma temlamo 
molto che gli allort di Consolini 
non possano essere rinverdi-
ti. Non e improbabile comun
que che si possa ritoccare al-
meno il primato (63,12) nazio
nale sia da parte del venti-
settenne detentore Simeon 
che da parte del ventinoven-
ne De Vlncentiis che va a 
Monaco con 61.84. II limite 
oltmpico era 59. 

E finalmente eccoct a par-
tare di Mario Vecchiato che 
pochi giorni fa ha migliora-
to per I'ennestma volta il pri
mato suo e italiano: 72,74. Si. 
tnserira il ventiquattrenue im-

f )legato di banco udlnese nel-
a lotta fra le scattanti ba-

lene tedesche e sovietlche? Lo 
spertamo perche Federazione 
e CON I non hattno fatto al
tro che pretendere da Vec
chiato continue prove dl ef
ficlenza, nonostante in tutte le 
14 gare effettuate quest'anno 
egli avesse sempre superato 
11 mlnimo olimpico di 66 
metri. 

Bruno Bonomelli 

Precedenti 
olimpici 
azzurri 

uiNcm ni:i. PKSO 
.llrnc 1898. Parlel 1900. Saint 

LnnLs 1901 r Londra 1908: nrssuno; 
Sloccolma 191*: Lrnxi (l?-): An-
\tr%* 1920: l*nri (13'). Tugnolli 
(14); farifi I9i4, Anutrrdam 
I t a . I.M Angrlr* 19X3. Berlino 
1936 r l-nndra 1918: nrssuno; Hel
sinki 1932. Profrti (12 ): Melbour
ne I9K: Mrconl (!»•)-. Roma I960: 
Mrcnnl (13) ; Toiko 1964: .Mrconl; 
Mrvtiro 196ft: nrssuno. Miglior 
prrstazionr: Mrconl 17.29 (1964). 

I.ANC10 DEL U i s a i 
Mt-nr 1X9S, PariKi 1900 r Saint 

I.onis 1901: nrvsnno; l-nndra 1908: 
Avatlanro: Stoccolma 1912: I.rnzi 
(18 ); Mivrraa 1910: Tugnoli; Pa-
ri*i 1924: Zrmi. POR*IO1I, Pijhi; 
Imstrrdam 1938: Trmi. Pighi: I.os 
\furrles 1932: nrs<nno; Berlino 
1956: Obrrwrjer «3) : Blancani; 
Londra 1948: Consolini (campion* 
olimpico). Tosi (2 ); Helsinki 19S2: 
Consolini (5'). TosJ («•); Melbour
ne 1«3«: Consolini <«•»; Roma 
I960: Radn i~ ). Consoilni (1? ). 
Cross!; Tokio 1964 e Mraaico 1961: 
nrssuno. Mlflior prrstatlonr: Rado 
SI metri (19M). 

LsNCIO DEI. MARTEIJX) 
Atenr 1896: non in programma; 

Parifi 1900. Saint tanis 1904, 
Londra 1908. Sloccolma 1912 r 
Anrrrsa 1920: nrssuno; Parigt 1924: 
Xrmi: Amsterdam 1928: Pofnioli 
(4*); Eos Anrelra 1932: Poinrioli 
(•') , Vaadelli (8'); Berlino 1936: 
Cantajtalli: Londra 1948: Taddia 
(T) ; Helsinki 1952: Taddia (10 ) . 
Lncloli: Melbourne 195*. Roma 
1960. Toklo 1964 e Mrasico 1968: 
nrssuno. 

I-INGIO DEI. f.!A\ EIJJOTTO 
Atene 189*. Parirt 1900 e Saint 

Louis 1904: non in proframma; 
Londra 1908 p Stoccolma l i l t : nra-
mno; Anvrraa 1920: Rottara; Pa
rifi 1924: Clemente; Amsterdam 
1928, Los Angeles 1932, Berlino 
1938 e Londra 1948: neftsano; Hel
sinki 1952: Mattraccl (17°); Mel. 
bowrnr 19M: O. IJerore (•-); Ro
ma 19*0: C. Ltevore ( » ) : Toklo 
19M: C. Llevore; Mraaico IMt: 

Nuoto: alle soglie dell'impossibile 

Viene dalle Hawaii 
il «progenitore» 

di Mark Spitz e C. 
Duke Kahanamuku anticipo il famoso Johnny Weismuller 
e creo le premesse per la « rivoluzione dello stile libero » 
che a Monaco potrebbe assumere conform da fantascienza 

Londra, 1908. II piii o 
nieno sommesso riso de-
(fli inglesi alle spalle del 
detestatl yankees, orga-
nlzzatori semgurati della 
piii confusionaria edizio-
ne che la storia olimpica 
ricordi, si tradusse nella 
reallzzazione della prima 
vera Olimpiade modenia. 
« In nessun altro Paese si 
sarebbe osato introdurre 
in nn programma olimpi
co numeri del genere», 
sorisse, amareggiatissimo, 
De Coubertin nel com-
mentare le stranezze di 
Saint Louis. Oil inglesi, co
munque, addolcirono quel-
l'amorezza e furono Gio
chi finalmente con strut-
ture adeguate, come 11 
London Stadium costruito 
per centomila spettatori e 
ricco di uttrezzature pei 
l'atletica leggera, per il 
ciclismo, per il nuoto, per 
11 pugllato. 

E il nuoto, soprattutto, 
ne cavb beneficio perche 
— nonostante la testarda 
escluslone delle donne — 
vide fissare una serie di 
gare che avrebbero dato 
il via alia concezione mo-
derna di quests discipli
na. E* da dire che Lon
dra eredltb i Giochi dalla 
rinuncia italiana. Giolitti, 
infatti, non ritenne l'lta
lia ne finanziarlamente in 
grado di organizzare la 
quarta Olimpiade ne gli 1-
taliani sportivamente nia-
turi per comprenderla. 
Per quel che si caplva dl 
sport allora... 

Londra, comunque. E 
fu, come da copione, fe
stival britannico. Taylor (e 
straordinario il numero 
dei Taylor che hanno il
luminate la storia sporti-
va inglese: Donald, prima
tista dei 10.000 metri — 
atletica leggera —, Roger 
tenni5ta dl valore mondia
le, Dick altro primatista 
dei 10.000 metri, Tommy 
centravanti del Manche
ster United rimaBto- ucciso 
nel disastro aereo che di-
strusse tre quart! di quel
la celebre formazione in-
glese, James giocatore dl 
golf di ottima caratura in-
ternazionale) vinse - 400, 
1500 e fece parte della stftf-
fotta d'oro 4x200 stile li
bero. Nello sprint Daniels, 
americano, anticipo Ka-
hanamoku e Tarzan-Welss-
muller. Sempre formida-
bilmente In linea con una 
splendida tradizione na-
scente gli ungheresi con 
De Halmay argento nei 
100 e bronzo nella staf
fetta. 

II nuovo ciclo nato a 
Londra ebbe a Stoccolma 
— appuntament© nume
ro cinque — una natura-
iissima prosecuzione. In 
quella Olimpiade, che gli 
svedesi vollero semplice 
per salvaguardare lo spi
rito. non a caso furono 
inseriti concorsi artistici 
di musica, architettura, 
letteratura, pittura che, 
peraltro, non espressero 
nessun autentico talento. 
Neppure la letteratura che 
premib un'ampollosa «Ode 
alio sport» scritta — con 
pseudonimo anglo-franco-
tedesco — dallo stesso De 
Coubertin. II nuoto rical-
c6 Londra. Sorse dall'ac-
qua della piscina l'uomo 
delle Hawaii, Kahanamo-
ku e gli americani — il 
canadese Hodgson vinse 
400 e 1500 stile libero — 
dominarono nello sprint e 
nel mezzofondo mentre 1 
tedeschi si affermarono 
(con Bathe) nella prova 
a rana. Stoccolma fu ma-
drina ufficiale di due sti
ll; il crawl e 11 dorso af-
fidati all'esplicazione prati-
ca del campione hawaiano 
gi& citato e dell'altro a-
mericano Hebner. 

«II trionfo dell'ideale o-
limpico», si leggeva nelle 
cronache dell'epoca. Dav-
vero De Coubertin poteva 
essere soddisfatto del suo 
asettico idealismo. Non 
mancavano. perd, cassan-
dre inquiete — e non del 
tutto a torto — se gia ai
re poca di Londra si po
teva leggere sulla Gazzet-
ta dello sport: « Non chia-
mate Olimpiade questa 
parodiata profanazione, do
ve ai misteri sacri in ono-
re degli dei si e sostitui-
to il mistero del calcoli 
cronometrici. dove alia 
statuaria perfezione dei 
corpi e successa la defor-
mazione dello sport spe-
clalizzatoa. Colul che scri-
ve e Silo Carpani. Ne a 
Stoccolma pote trovare 
attenuazlone al suo pessi-
mlsmo. Quella fu, difatti, 
l"01irnpiade del pellerossa 
Jim Thorpe e dei crono-
men Hannes Kolehmal-
nen, Craig, Jackson. Le 
saette della velocita e del 
mezzofondo atletico. 

Poi vl fu 11 rnassacro 
della Grande guerra e lo 
appuntamento numero sei 
venne sostitulto dagli as-
salti alia baionetta nelle 
trlncee della Somme, del
la Marna, di Verdun. I cl-
miteri della gloventii eu-
ropea. Un fucile al posto 
del giavellotto. Un pugna-
le a sostituire 11 disco. E 

Mark Spitz, il « Tarzan » supermoderno. II bril-
lante nuotatore ha recentemente battuto, nel 
corso delle selezioni americane, cinque record 
mondiali. Potrebbe vincere a Monaco sette me
daglie d'oro. 

la terra di nessuno come 
campo di gara in un ter-
ribile match contro la 
morte. 

Anversa 1920. II Belgio e 
la sua passione per gli 
sport ereditata dalla vici-
na Inghilterra. Bambini 
nati in bicicletta o con il 
remo di canottaggio. Ocol 
pallone tra le gambine in-
certe. II nuoto ripete Stoc
colma. Anche per le ra-
gazze che st vedono anco
ra ammesse nonostante la 
feroce opposizione del 
gran vecchio idealista che 

". intendeva la donna come 
lnassaia e balla dei bim-

,' bi che metteva al mondo. 
-' Kahanamoku ribadiva se 

stesso. E Tonda veloce del 
suo Pacifico lo propone-
va In attesa che venisse 

' fuori dalle acque delle pi-
Scine-Ymca di Chicago il 
possente torace di Tarzan. 
Kahanamoku sfiorava il 
minuto nei 100 metri stile 
libero. L'altro hawaiano 
— Kealoha — giunto se
condo poteva contare il 
suo distacco nel metrag-
gio che normalmente si re-
gist ra in gare di almeno 
400 metri. Quell'isolano 
semplice trasieriva nelle 
gare di nuoto tutta la gio-
ia di vivere che lo ani-
mava. E una gioia era la 
espressione tecnica del suo 
crawl. Era uno dei figli di 
Cavill che diventava infi-
nitamente piii bravo del 
padre. E non Cera anco
ra Tarzan. II vero spetta-
colo era di la da venire. 

Anversa canto una stre-
pitosa supremazia ameri
cana. Negli States si nuo-
tava ovunque. I colleges 
universitari consideravano 
gia titolo di merito essere 
potenzialmente camploni 
sportivi. E i primi frutti 
dell'albero prodigioso gl& 
nascevano nella c\Uh a-
tlantica del Paese fiam-
mingo. Forse aveva ragio-
ne Carpani. II gioco co-
minciava ad essere spieta-
to e crudele. II tempo co
me nemico dei polmoni a 
cui si chiede uno stress 
furibondo e senza possibi
lity di ricorsi in appello. 

Parigi - Weissmuller. Un 

binomio esaltante. La ca
pitate francese aveVa da 
cancellare il pessimo ri-
cordo dell'anno 1900 e di 
una Olimpiade sommersa 
dall'Esposizione universa
le. Weissmuller veniva a 
dare una impronta al nuo
to che non sara mai di-
menticata. Anzi, la cal-
chcranno tutti. Tarzan, in
fatti, nonostante i nuovis-
simi imitatori Schollan-
der, Larson, Devltt, Wen-
den, McGregor, Spite, pub 
essere definite il piii gran
de Uberista della storia 
del nuoto, Anche se Mark 
Spitz — tentando di vin
cere 7 medaglie d'oro — 
a Monaco potra essere piu 
grande. Il fatto 6 che la 
grandezza non la si mlsU-
ra soltanto a vittorie. 
Johnny a Parigi vinse 100, 
400 e staffetta quattro per 
due. Batte suo «padre» 
Kahanamoku e quel gran
de svedese Arne Borg che 
pareva un dio della mito-
logia scandinava tanto era 
bravo e « imbattibile ». 

Tra le ragazze, inglesi e 
americane vinsero tutto, 
con prevalenza, per6, delle 
seconde che si aggiudica-
rono 4 dei 5 titoli in pa-
lio e con le prime a pro-
porre, tuttavia, il meglio 
con la straordinarla ra-
nista Morton. 

Da Parigi ad Amster
dam. Europa, ancora. E 
ancora Tarzan a dire le 
cose piii belle con quel
la straordinaria scloltezza 
che non sara mai piii e-
guagliata. E con Arne Borg 
a togliersi una grossissi-
ma soddisfazione trionfan-
do nella distanza piu lun
ga. i 1500. DopotUtto, il 
Walhalla !o meritava il 
grande «imbattibile» a 
tleta. 

Amsterdam pub anche 
essere intesa come la tap-
pa conclusiva del secondo 
ciclo. Ora le Olimpiadi e-
rano dawero modeme. E 
Los Angeles, nuovo tra-
guardo americano per can
cellare la vergogna di 
Saint Louis, dark 11 via al 
ciclo numero tre con l'e-
sploslone giapponese. 

Remo Musumtci 

GLOSS ARK) 
BASE: e la lunghezza della vasca che pub essere di 

25, 33,33 e 50 metri. I primati, nazionall. continental! 
e mondiali. sono valldl solo se ottenuti in vasca 
olimpica. doe dl 50 melrl. 

BREAST-STROKE: e la voce inglese che tndtca la rtma. 
BUTTERFLY: c la voce inglese che indlca la farfalla. 
BACK-STROKE: e la voce inglese che indica il dorso. 
CORSIA: il settore della vasca entro cut gareggta ogni 

concorrente. E' delimitato da funi galleggiantl. La 
vasca olimpica ne ha otto o died. 

CRAWL: in inglese significa strisciamento, scivolamento. 
E' lo stile piii veloce del nuoto. 

DELFINO: e una variante perfezionata della farfalla. 
DORSO: detto anche crawl sul dorso, e lo stile in cui 

11 corpo e supino. orizzontale all'acqua. 
FARFALIJi: e uno stile derivante dalla rana, dalla quale 

fu dlfferenziato nel 1952. 
DOS: e la voce francese che indica il dorso. 
F.I.N.: federazione italiana nuoto. Ha sede in Roma. 
FISHTAIL-KICK: e la voce Inglese che Indica il delfino. 
FREE STYLE: e la voce inglese per stile libero. 
MISTI: o quattro sttli. possono essere di 200 o 400 

metri. Ogni nuotatore compie una (o due) vasche 
nei quattro still in quest'ordine: farfalla, dorso, rana, 
stile libero. 

PAPILLON- e la voce francese che indica la farfalla. 
RANA. e tl piii facile degli stili dl nuoto. E anche il 

piii lento. 
STAFFETTA: gara artlcolata in quattro frazloni. Ogni 

nuotatore ne compie una in uno stile diverso in 
quest'ordine: dorso, rana, farfalla, stile libero. VI sono 
gare 4x100 e 4x200 stile libero e 4x100 mistl. 

QUATRE NAGES- e la voce francese che Indica la gara 
del mlsti (o quattro stilt). 

STILE LtBERO: questa voce. oggi. intende il crawl. 
Ma indica. comunque, qualunque stile non soggetto 
a regole ftsse. 

VIRATA: la compie il nuotatore per invertlre la dire-
zlone. Egli deve toccare il bordo della vasca in 
questi modi: nello stile libero con qualsiasl parte del 
corpo; nel dorso con una sola mano; nella rana e 
nella farfalla con entrambe le manl. 
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