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Dietro la 
facciata delle 
Olimpiadi 
del dopoguerra 

Con i f ischi alPon. Andreotti 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimim 

si aprirono i Giochi di Roma 
Append un mese prima era caduto il governo clerico-fascista di Tambroni - Le cariche, delta 
cavalleria guidata dalV'«olimpionico» D'lnzeo - La buona prova degli atleti italiani e la pes-
sima prova degli amministratori romani • Colossale speculazione edilizia sulle aree toccate 
dalla «Via Olimpica » - L'etiope Abebe Bikila e Vobelisco rubato da Mussolini ad Axum 

I «g io ie i l i » del la speculazione edilizia clericale. Ecco come si presentava il « Viale Olimpico » a distanza di soli tre mesi dalla conclusione dei Giochi. E' una 
Immagine che ci esime da ulteriori commenti. 

S UN EMtORE NASCENDO. Co-
(< ... un negro ha speso l'lm-

prtMione di aver commesso un 
•rrora a nasoare... ») Lee Evans. 11 
grande eacluao delle selezfonl-Usa 
nal 400 plan), a chi gll chiedeva 
dove poteva aver sbagliato nel pre-
parare la sua gam e nel correrla. 
• MAESTRI-TRIS. A Stoccolma 
Del 1912 gll inglesi trionfarono 
nuoramente nel calclo dopo le vit-
tcrie di Parigl-1900 e di Londra-
1908. Ecco la sequenza del I a •gran-
dinata>: 4 0 alia Finlandia. 7 0 al-
lUngneria e 4-3 alia Danimarca. 
• DUE MAM per due medaglia 
a Stoccoiroa-1912. Era dilatti in 
programma oltre al lsncio del di
sco in versione normale. anche il 
lancio a due manl. II nnlandese 
TaJpale vtnse entrambe le gare con 
queste mlsure: 45,21 e 82.86. 
PJ SIIAIN'O OOME SILVER? Che 
TUOI dire argento, in inglese. Me-
glio gold (oro>. se possibile. ma 
Mrt roolto difficile. II bulgaro 
Bikov (per non dire dei sovieti-
d> pare awersario tnsormontabi-
J*. L'axzurro, comunque. 27 anni, 
•4 acoontenterebbe di... essere pro 
feta del suo nome. 
PJ I CAVAIXJ SVEDESI e i Ioro 
cavalier), owiament*. fecero piai-
aa pulit* neU'equltaztone a Stoc-
aolraa (1912) vincendo 4 delle 5 
•are in programma: dressagge (con 
Boode). prova militare a squadre, 
prora militare individuate 'con 
Jfordlander) e la prova di salto a 
squadre. 
PJ UN BEKSAGUO DIFFICII.E 
quello del tiro con 1'arco per i 
due axnuTi che andranno a Mo
naco. II milanese Giancarlo Fer
rari e il romano Sante Splgarelli. 
tnfatti. agU ultimi «europei • ri 
•Uasificarano rlspetUvamente 18 o 
• 13 o. Saranno «cresciuti > nel 
f rat tempo? 
PJ UNA RANA LUNGA. Nel 1912 
a Stoccolma si garegg16, nel nuo-
to. su una distanza dawero lnso-
lita. i 400 metri rana. Vtnse il te-
desco Bathe in «-29"6. Bathe ave-
va vinto anche 1 200 in 3'1"8. 
PJ FIASCONARO DOVUNQtJE. Ce 
ne. infatti. uno anche nella canoa. 
Questo si chiama Pedretti e come 
U ceJebre quattrocentista di atletl-
ca legfera, e oriundo sudafricano. 
pedretU fara parte del «K 4 ». 
Asprttiaroo con ansia altre ncerche 
— magari da parte della feder-
nuoto — per vedere se vi sono al-
tri < Plasconaro i> dispombili O 
rlundl. owiament e. 
PJ UN QUARTETTO D'ORO ad An 
vena-1920 quello azzurro dell'inse-
gulmento. La formazlone che con 
qulsto il titolo era composta da 
Olorgetti. Perrarlo. Carli e Magna 
nl. In finale si impose alia Gran 
Bretagna in 5*20". 

C I > MESSICAM • cl riprovano 
chlamano Udella e Capretti e 

aono due pugili dilettanti italiani. 
O pnmo e un peso rr.osca e il se-
fondo un peso leggero A Messt-r hanno avuto poca fortuna. E 

Monaco? 

Le gare su un anello in legno inferiore alia misura regolamentare 

La ciclo-pista di Monaco 
e piii corta di 46 metri! 

Perche Rimedio e prudente - Dai trionfi di Roma e Tokio al regresso messicano - Tardivo 
il piano di rinascita federate - Germania Ovest, RDT e URSS le squadre piu quotate 

Tanto per cominciare, man-
cano 46 metri di pista. E' in
fatti stabilito che la misura 
minima regolamentare per o-
limpiadi e campionati del 
mondo dev'essere di metri 
333,33, mentre l'anello in le
gno di Monaco sul quale ver-
ranno assegnati i titoli delle 
cinque specialita ciclistiche 
(chilometro da fermo, inse-
guimento individuale, veloci
ta, tandem e inseguimento a 
squadre) e lungo metri 287 
e 314 centimetri. 

Per niente sbalordito, anzi 
abituato al calpestare delle 
leggi nello sport della bici-
cletta, telefono al signor Elio 
Rimedio, e la prima domanda 
non ottiene risposta, o per-
lomeno capisco di aver mes-
so in imbarazzo il seleziona-
tore unico degli azzurri. 

«Come si sarebbe compor-
tato nelle vesti di tecnico 
chiamato a convalidare il ve-
lodromo di Monaco? a. 

« Per favore. sorvoliamo. Le 
diro che avrei preferito, net-
tamente preferito, una pista 
in cemento di 400 metri; che 
si tratta di un impianto da 
considerare per meta regola-
re e per meta un carosello 
seigiomistico... a. 

• Signiflca, ad esempio, che 
il quartetto degli inseguiton 
dovra esibirsj in tirate brevi. 
di cento metri, anziche di 200 
come a Varese, che dovreb-
bero trovarsi a loro agio gli 
elementi agili e scattanti piii 
dei forti e dei robusti: si 
gnifica che Algeri Bazzan-Bor-
gognoni Morbiato, campioni 
del mondo 1971, hanno scarse 
possibility di conquistare la 
medaglia d'oro?». 

«Tirate brevi, agilita, seat-
to: d'accordo. In quanto alle 
previsioni sui nostri, mi per-
metta il massimo e giustifi 
cato riserbo. Lo schieramen-
to awersario e fortissimo, 
no! siamo in fase di ripre-
sa, ma non in una situazione 
felice. E poi. dopo la scotta-
tura di Mendrisio nella Cen
to chilometri, basta coi pro-
nostici. Quel giomo, credevo 
di avere il titolo in tasca, 
e lei sa com'e finita: quarti 
siamo arrivati...». 

a Lei e pessimista: forse si 
sente addosso un gran peso 
come responsabile unico dei 
due settori. pista e strada?*. 

« Non sono pessimista, cer-
co di svolgere il mio compi-
to nel migliore dei modi, • 

ai ragazzi ho parJato chiaro, 
ho detto loro che nonostante 
i Morelon, i Rapp, i Peder-
sen, i Kurmann, i Kratsov, i 
Gescke, i Barth, eccetera, ec-
cetera, nessuna gara e persa 
in partenza ». 

«Chi sono le rappresenta-
tive piii quotate? ». 

a La Germania occidsn'ale 
per il, fattore campo e per
che ben dotata, lTJnione So-
vietica e la Repubblica De-
mocratica Tedesca ». 

Visto che Rimedio sta sulle 
sue, e doppiamente logico che 
spetta al cronista entrare nei 
dettagli. Una parentesi e ne-
cessaria, poiche dopo la scher-
ma, il ciclismo e la discipli-
na che ha dato i maggiori al-
lori olimpici all'Italia: esatta-
mente 41 medaglie (22 d'oro, 
13 d'argento e 6 di bronzo) 
e se la storia dei Giochi con 
la bandiera universale dei cin
que anelli ci ricorda Anversa 
1920, cioe il primo trionfo ad 
opera del quartetto Giorgetti-
Ferrario-Carli-Magnani (inse-
g\iimento a squadre*, e via 

via le imprese di altri quar-
tetti, di Dinale-Menegazzi-Di 
Martino-Zucchetti (Parigi *24), 
di Gaioni-Tasselli-Lusiani-Fac-
ciani (Amsterdam 1928), di Ci-
matti-Pedretti-Borsari Ghilardi 
(Los Angeles 1932) imitati da 
Pavesi nella corsa individua
le (secondo Segato, quarto 
Olmo), di Ghella e Terruzzi-
Perona (Londra 1948). di Sac-
chi e di Messina-Morettini-De 
Rossi-Campana (Helsinki 1952). 
ecco che a Melbourne 1956 
fanno centio Faggin (crono-
metro da feimo), Faggin-Ga-
sparella - Domenicali - Gandini 
(inseguimento a squadrei e 
Baldini (strada), ecco il gran-
de, prestigioso, indimentica-
bile bottino di Roma, cinque 
medaglie d'oro con Gaiardoni 
(velocita e chilometro), Be-
ghetto-Bianchetto (tandem). 
Arienti - Testa - Vallotto - Vigna 
(inseguimento) e Trap^-Bailet-
ti-Cogliati-Fomoni (cento chi
lometri), piii l'argento di Tra-
p6 neU'emozionante prova su 
strada (vinse il sovietico Ka-
pitonov per mezza ruota scar-

Sante Gaiardoni (medaglia d'oro della velocita e del 
chilometro) simboleggia il trionfo del ciclismo azzurro 
nelle Olimpiadi di Roma 1960 dove I'ltalia conquist6 
cinque titoli su sei. Erano i tempi felici della scuola 
di Guido Costa. 

sa) nonche il bronzo di Ga-
sparella (velocita). 

Roma, cinque titoli su sei, 
una pagina che fa testo per 
il ciclismo italiano, una data 
«a segnare a caratteri cubi-
fali. E Tokio 1964? Non e 
l'equivalente di Roma, ma tre 
medaglie d'oro (Pettenella, 
Bianchetto-Damiano e Zanint 
e cinque d'argento costitui-
scono un ottimo bilancio. E 
qui finisce un dominio, una 
scuola perche Messico 1968 
e un notevole regresso. Ci 
salva lo stradista Vianelli nel-
l'ultima giornata (unica me
daglia d'oro), contiamo l'ar
gento di Turrini, il bronzo 
dei due quartetti (inseguimen
to e cento chilometri) e pren-
diamo nota di una nuova su-
premazia, la supremazia del
la Francia dei Morelon e dei 
Trentin che conquista quat-
tro titoli. 

E siamo a Monaco 1972. 
Guardando in faccia alia real-
ta, sapendo che gli altri so
no cresciuti e noi enorme-
mente calati; che troppo tar-
di la Federciclo ha dato il 
la ad un piano di ricerca e 
di rinascita; che s'e commes-
so il grave errore di accan-
tonare un famoso tecnico di 
una famosa scuola (Guido 
Costa), la scuola dei Ghella, 
dei Sacchi. dei Messina, dei 
Faggin. dei Maspes, dei Ga
iardoni e dei Beghetto, per 
intenderci; che lungo e il cam-
mino per guarire la frattura, 
per dar vigore alle pianti-
celle in crescita; che Rime
dio non pub avere cento oc-
chi e cento mani; che pren-
dendo lo spunto dai mondiali 
abbiamo toccato il fondo con 
Leicester 70 (nessuna meda
glia) e che Varese "71 (una 
medaglia d'oro nell'insegui-
mento a squadre e una d'ar
gento nell'inseguimento indivi
duate) sta a quella fase di 
ripresa cui accenna il sele-
zionatore azzurro, le speran-
ze per Monaco sono poche, e 
tutte aggrappate ad un fllo, 
come vi dimostreremo doma-
ni. 

La pista e una scienza nei 
confront! della strada consi
derate una specie di lotteria. 
Potrebbe anche essere un an
no fortunato: a Gap siamo 
andati a gonfle vele con Bas
so e Bitossi, ma e sulla for
tuna che dobbtamo contare? 

G4M Sala 

I protagonist! 

Fu proprio Giulio Andreotti ad aprire le Olimpiadi 
sto I960. Le apr\ malissimo. Davunti a spettatori e atleti 
destino flscale ebbe il pessimo gusto, dawero incredibile 
delle spese che erano state fatte per mettere in piedi i 
re per coprire quelle spese. Gli stranieri, per fortuna, cl 
ben conto della gaffe. Lo stadio olimpico rimbombb di 
spegnere il fuoco sacro nell'apposito tripode. Furono i 
tutto, perflno Andreotti. Ma quel sintomatlco episodio in 

vivace e acceso di quel-
I'estate (ma quando mai in 
Italia e'e stata un'estate po-
liticamente calma?), un cli-
rna che non «dtstnrbb» le 
corse, i salti. i tuffi, gli in-
contri, le partite, ma in so-
stanza It valorised, li rese 
rneno astrattt e fine a se stes-
si, inquadrandolt nell'atmo-
sfera di un Paese che aveva 
ippena vinto una dura batta-
glia di liberta e di democra-
:ia, e che ora intendeva an-
dare avanti. 

Era stata quella, infatti, 
I'estate di Tambroni, il lu-
gho '60 era apperui trascorso. 
11 tentatwo di un governo de-
mocristiano upertamente so-
stenuto dai soli missini era 
stato truvolto poche settima-
ne prima dalla decisa rispo-
tta dell'umld antifascista, da-
gli scioperi gencrali, dai saldo 
muro operato, dalle coraggio-
se manifestazioni dei giovani 
nelle piasse (le «magliette a 
ntrisce »). da una forte azione 
parlamentare che aveva inft-
ne costretto la DC a sconfes-
sure I'indecente connubio sul 
quale il governo Tambroni si 
reggeva. Mu per arrivarci 
e'erano voltUi i violentissimi 
scontri di Genova, dove le 
forze dello Stato erano state 
mobilttate per imporre l'ef-
fettuaztone di un congresso 
naztonale del MSI. che pot 
non si fece; e'era stata I'ag-
gressione poliziesca di Porta 
San Paolo — perfino con la 
cavalleria guidata dall'ti olim
pionico » Raimondo D'lnzeo 
— contro il popolo di Testac-
cio e contro t parlamentari 
che si recuvano a deporre una 
corona nei luoghi della dife-
sa antinazista di Roma; e'era
no volute soprattutto le stra-
gi sanguinose di Reggio Emi
lia e della Sicilia. 

Tambroni era caduto il 19 
luglio. E a ripensarci ades-
so sembra perfino impossibile 
che, a distanza di cosi pochi 
giorni da una vicenda che ave
va portato il Paese a sfiorare 
la guerra civile, le Olimpiadi 
si stano svolte poi cosi rego-
larmente e in un ambiente 
tanto disteso. Invece e gtusto. 
L'Italia st era ripullta di uno 
sconcio, ne era contenta, era 
nelle condizioni ideali per 
ospitare genie di tutto il mon
do venula per gtocare e per 
veder giocare. 

II discorso esattoriale di 
Andreotti non fu comunque 
la sola manifestazione di pro-
vincialismo liquidata dall'at-
mosfera olimpica. Diverse re-
toriche cercarono di influire 
sui Giochi e di approfittarne: 
in primo luogo quella cleri
cale e quella patriottarda. Ne 
uscirono sconfltte. Ci furono 
ambienti vaticani che ebbero 
la malinconica idea di avvia-
re una specie di crociata, con 
tanto di manifesti sui muri 
e dichiarazioni episcopali, per 
invitare alia moralita e al ri-
spetto del a carattere sacro 
di Roma»: accreditando una 
concezione dello sport come 
d'una sorta di rito neopaga-
no, ipotizzando chissa quali 
orge nel Vtllaggio olimpico, e 
rivelando qualche preoccupa-
zione imbecille perfino per i 
catzoncini delle velociste e per 
i costumi da bagno delle nuo-
tatrici. Naturalmente tutto cib 
era solo frutto d'ignoranza. 
essendo uomini e donne del 
Villaggio olimpico persone se-
rissime. legate a una discipli-
na ferrea e intcressate solo 
ai tempi dei cronometristi. E 
poi quell'alluvione di spirito 
laico e quasi scientifico che. 
nel susseguirsi delle compett-
zioni e dei record, accomu-
nava cristiani e atei, musul-
mani e scintoisti, imponeva 
una ben diiersa e piu ampia 
visione ecumenica. Le corren-
ti piu avanzate e meno tradi-
zionaliste della Chiesa ne tras-
sero probabile incoraggiamen-
to. Anche dietro le mura va-
ticane, del resto, quelli erano 
tempi di crisi e di srolta. 
Nell'ottobre '60 doueva aprirsi 
il Concilio. ' 

I patiti del nazionalismo 
detenore non ne uscirono me-
glio. Per I'omnione pubblica 
ilaliana si trattb di un bagno 
di sprovincializzazione, anco-
ra necessario a quindici anni 
dalla caduta del fascismo. E 
la cosa fu tanto piu signiflca-
tira quanto piii gli atleti ita
liani si comporlarono nella 
contesa con molto onore e fa-
roriti (come sempre accadef 
dai <r fattore campo » raggiun-
sero una classifica eccellente, 
mai superata ne prima ne do
po. Tuttavia la grande fiacco-
lata conclusiva che i romani 
improrrtsarono sugli spalti 
dell'Olimpico (e ci fu qualcu-
no che intelligentemente prov-
vide a spegnere i nfleltori, 
quella sera, per cut la festa 
finale registro il trionfo della 
spontaneita sulla tecnicat non 
ebbe alcun significato di esal-
tazione « patriottica » ma vi-. 
ceversa fu civile manifesta
zione di unirersaltta e, se 
vogliamo dirlo. di auspicio 
di pacifica cocsistenza. Moltc 
cose erano state smitizzate 
in quelle giornate. financo 
I'arco di Costantino- che qual
che nostalgico della * roma-
nita» ateva voluto porre a 

fatidico traguardo della ma-
ratona, la gara piit classica; 
e che vide arricare magnifico 
vincitore sotto le proprie vol
te marmoree la persona piu 
adatta, un etiope a piedi nu-
di. Non saremo mai abbastan-
za grati ad Abebe Bikila per 
aver vinto proprio quella cor-
M» in quel modo, m poch* 

romane, pronunciando il discorso inaugurale il 25 ago-
di 86 Paesi, quest'uomo evidentemente intriso da un 
per uno che ha studiato dai gesuiti, di parlare soltanto 

Giochi e delle tasse che gli italiani avevano dovuto paga-
capirono probabilmente poco. Ma gll italiani si resero 

fischi tali da far sventolare le bandiere e da rischiar di 
soli fischi di un'Olimpiade bellissima. Le gare riscattarono 
iziale non fu inutile: servl a sottolineare il clima politico 

Sanayev: 
Tarte 

del salto 
triplo 

Viktor Sanajv\ (• senz'al-
tro U piu bel tairnto che la 
atlrtira Irggera abbia mai e-
spresso nel salto triplo. Cib. 
almeno, finche il campionr cu-
bano Pedro Perez Ihiefias non 
avra espresso il meglio di se 
che potrebbe. addirittura, pa-
ragonarsi a cib che ha fatto 
Bob Beamon nel salto in lun
go. 

Viktor e nato a Sukhumi, 
nel Caucaso. il 3 ottohre 1945. 
e alto 1,88 e pesa 77 kg. II 
grande asso sovietico si era 
rivelato in occasione della 
Coppa Europa per squadre 
nazionali nel 1967 n Kiev e da 
quel momento fu praticamen-
te imbittibile. Dotato d'una 
elasticita fantastica c d'una 
freddczza che nc fanno un 
campione senza problemi psi-
cologici (anche se. come tut-
ti, ne ha) c capace delle ccse 
piu grandi. Come a Messico 
quando trionfo con un tripli-
ce prodicinso balzn mondiale 
di 17,39 (I'aiuto del rento. pa 
ri a 2 metri al secondo, non 
pub definirsi rilcvante). Ci ri-
provb ad Atene ma falli II 
primato proprio per una baz-
zecola: I'M (ma aveva un 
notevole vento a favore: 4,10 
metri/secondo). 

Ha due spine nel fianco, ol
tre a quella abhastanza miti-
ca dl Perez Duenas: si chia-
mano Joerg Drehmcl (RDT) 
che lo batte agli ultimi euro
pei di Helsinki (17,16 contro 
17,10) e il romeno Carol Cor-
bu, on altro gattn che unisce 
potenza a scfoltezza. Ma. tut
tavia, e Drehmel colui che ne 
conosce meglio i difctti e le 
possfhlli carenze sul piano del 
rrmHmeTito occaslonale. A Mo
naco vns battaflia di «es> 

11 
ir 

II tr ionfale arrivo di Abebe Bikila nella maratona ro-
mana: quattro anni dopo l'etiope concedera un clamo-
roso bis a Tokio. 

centinaia di metri dall'obeli-
sco che Mussolini aveva ru
bato ad Axum. 

Fu battuto anche il nazio-
nalismo-NATO. Gli atlantici 
arrabbiati s'attendevano un 
trionfo americano, e invece i 
sovietici presero molte piu 
medaglie e arrivarono lar-
gamente primi nella classifi
ca per nazioni. A rileggere og-
gi i corsivi irritatissimi del 
Popolo per questo scandalo 
atletico, e'e da morire dai ri-
dere. La gente, invece, che 
alia televisione vedeva satire 
sui pennoni con tanta fre-
quenza la bandiera con falce 
e martello, ci provava gusto; 
e le quattro letiere maiuscole 
che spiccavano sulle magliet
te e sulle tute, C.C.C.P., fu
rono subito tradotte dallo spi
rito popolare (trascrivo atte-
nuando il sostantivo) «Col 
Cavolo Che Perdiamo». 

Insomma, com'era natura-
le, ci fu lotta politica sotto 
sotto. Ci furono le vergogne 
tipiche del modo democristia-
no d'amministrare I'ltalia: 
I'aeroporto di Fiumicino inau-
gurato in gran fretta proprio 
in quei giorni, ma del tutto 
a vuoto perchi risultb inagi-
bile ancora per un sacco di 

tempo; le scritte fasciste del 
Foro Italico che non si trovo 
il tempo di cancellare (e cht 
sono ancora li, d'altra parte); 
i grandi paraventi in compen-
sato innalzati davanti alia 
baracche e alle bidonvilles, 
perche" gli stranieri non va~ 
dessero le nostre miserie (a 
pure le baracche sono an* 
cora li). Ma anche da questo 
punto di vista non tutto fu 
inutile. Quando la flaccola 
olimpica, provenendo dalla 
Grecia, shared * in Puglia, gli 
inviati di tutta la grande 
stampa italiano. e straniera 
accorsero per seguirla passo 
passo, di tedoforo in tedo-
foro, lungo le strode che por-
tano a Roma. E cosi si veri
fied una inattesa, e forzata, 
« scoperta » del nostra Mezzo-
giorno. Allorchi inflne I'ulti-
mo tedoforo (che era Vattua-
le deputato democristiano 
Concetto Lo Rello) compi la 
corsetta conclusiva, i giornali 
di tutto il mondo avevano 
fatto in tempo a pubblicare 
una vera enciclopedia sulle 
condizioni sociati del Sud « 
sugli squilibri economici del 
nostro Paese. Le vie del Si-
gnore — come c'insegnano — 
sono infinite. 

Lo scempio urbanistico 
Un altro effetto lo provocb 

la televisione: che allora era, 
da noi, una diavoleria anco
ra abbastanza recente, dinan-
zi alia quale ci si raccoglie-
ta nel locali pubblici, nei bar, 
nelle piazze. La TV fece co-
noscere e amare una quanti-
ta di sport nuovi, e innanzi-
tutto Vatletica, a milioni di 
giovani. Sorse una domanda 
generate di campi, di impian-
ti, di palestre, di piscine, una 
vera spinta di massa. Che poi 
tale esigenza sia stata in cosi 
larga misura ignorata dai re
gime democristiano e sia tut-
tora restata al livedo di esi
genza, e cosa da mettere in 
conto a chi ci ha governato 
e ci governa; ma su cui, for
se, anche il movimento de-
mocratico ha motivo di inter-
rogarsi autocriticamente. 

Abbiamo lasciato per ulti
mo il fenomeno economica-
mente piii vistoso, la conse-
guenza piu diretta e palpabi-
le delle Olimpiadi '60: la spe
culazione fiorita attorno ai 
cinque cerchi, che dovrebbc-
ro essere simbolo di puro e 
disinteressato amore per lo 
sport. Cera, ai Lavori Pubbli
ci, Von. Togni. Cera in Cam-
pidoglio una Giunta democri
stiano. diretta dai sindaco 
Cioccetti. che si reggeva ver-
gognosamente suW appoggio 

missino. L'ambiente era idea
te per quanti vedevano, nelle 
Olimpiadi, solo Voccasione per 
affari d'oro. Un'occasione cht 
non venne mancata. 

Si comincib con lo scempio 
urbanistico. Per Roma era 
stato faticosamente elaborato 
un piano regolatore che pre-
vedeva un ampliamento della 
citta verso est e un colpo di 
arresto alia fatale estensiont 
a macchia d'otio. Immediata-
mente sabotato, il piano re
golatore restb sulla carta: e It 
Olimpiadi furono utilizzate a 
fondo a questo scopo. Gli im-
pianti per le gare vennero 
strategicamente disposti ai 
due estremi della citta, al 
nord e al sud: e cosi si re
se <r necessario » creare una 
nuova a grande arteria» la 
quale assicurasse un collcga-
mento veloce per il pubblico, 
per gli atleti, per i tecnicl, 
per la stampa. Guarda caso, 
l'f arteria» — la famigerata 
s via Olimpica » divenuta ben 
presto un assurdo budello in-
tasato e impercorribile — fu 
fatta passare a ovest della 
citta, esattamente dallo partt 
opposta a quella prevista da 
urbanisti e architetti per un 
organico sviluppo di Roma. 
La macchia d'olio iornb « 
trionfare. 

I terreni «miracolati» 
Ma — si capisce — il trac-

ciato dell'* arteria» non era 
stato flssato a caso. Essa an-
db a toccare. ralorizzandoli di 
botto died, venti, cento vol
te, terreni della Societd Ge
nerate Immobihare, terreni di 
ordini religiosi, terreni di 
grossi proprietari legati alia 
DC e alia nobilta «nera». 
Una colossale speculazione, 
un regalo di decine e decine 
di miliardi. Pubblicammo in 
quei giorni su lUnita la lista 
dei terreni « miracolati » dal-
I'imbroglio del piano regola
tore, dall'Olimpiade e dalla 
via Olimpica. La lista pren-
deva un'intera colonna in cor-
po sette: vi erano elencati, 
oltre alVImmobiliare e ai vari 
marchesi e principi, 23 se-
minari, ospizi, opere pie, ope-
re pontiflcie. congregazionl, 
collegi, istttutt beneflci; 17 or-
dtni 4i frati; 21 ordini di 

suorel Naturalmente il pi-
gantesco incremento di vato-
re era esentasse, trattandoai 
di istituti con « fini di culto ». 
Altrettanto naturalmente, sui 
terreni toccati dall'n arteria B 
olimpica sono sorti fltti quar-
tieri d'abitazione, e non sta-
di nt palestre n€ piscine. 

L'operazione fu completata 
dalla speculazione alberghie-
ra, nella quale, ancora una 
volta, istituti e ordini reli
giosi fecero la parte del leo-
ne; e dai consueti pasticct, 
intrallazzi, appaltl a trattativa 
privata che caratterizzarono 
la costruzione di impiantl, 
strode ,lnfrastrutture. Daw 
ro per i grandi campioni del
la speculazione e del profltto 
le Olimpiadi romane non fu
rono un fatto dilettantistico. 
L'importante e partecipare, di-
ceva De Coubertin. Si, part*. 
cipar* alia greppia. 

Lvca Pavolinf 
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