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Dietro 

(telle ^ 
Olimpiadi 

dopoguerra 

A Tokio il racket sport 
L'aspra lotta di interessi tra Kono e Sato per la successione al Primo ministro Ikeda 
gravemente ammalato • Bloccate dal governo le indagini poliziesche suite specula* 
zioni - l/autostrada che pe r i . Giochi doveva collegare il porto e I'aeroporto crollo per 
trenta metri uccidendo un funzionario dell a Corte imperiale e ferendo dodici operai 
I miracoli della tecnologia giapponese si videro soprattutto nei prodigiosi cronome-
traggi elettronici: ma il costo totale della «torta» fu di 670 miliardi di yen! 

Mi dissero: «Tu non ti occupare di records. A quelli ci penseranno gli specialist!. Tu fai del "colore". E soprattutto cerca di scoprire i 
retroscena». I retroscena delle Olimpiadi di Tokio: un grande carnevale , una bella danza di miliardi, un grosso racket per appaltatori, alti 
burocrati, deputati, senatori. Non fu difficile scoprirlo, almeno per me, che a Tokio, quattro anni prima, durante le grandi lotte contro il 
trattato militare nippo-americaho, mi ero fatto uno o due amid. Cosl, mentre il sacro fuoco di Olimpia ardeva in tutto il suo splendore, e i 
campioni gareggiavano in forza, destrezza, grazia, bellezza, audacia e coraggio, io me ne stavo dentro un ristorante di legno e di cartone, 
incastrato sotto le rotaie della sopraelevata presso la stazione di Yorukucho, davantl a un paio di birre. e prendevo appunti, mentre un giovane 
professore, mangiandosi le u e scambiando le elle con le erre, e viceversa, come quasi tutti i giapponesi, mi traduceva « a braccio » un opusco-
lo intitolato: «Diagnosi giapponese: che diventerd il Giappone dopo le Olimpiadi? ». Lo avevamo comprato poco prima, nel grande magazzino 

Maruzen, dove era in ven-
dita accanto a mutande, 
calzini e mini-televisori, un 
gioiello della tecnica giap
ponese, allora sconosciute 
in Europa. 

La corruzione — diceva l'o-
puscolo — ha fatto da madri-
na ai Giochi Olimpici giappo
nesi. I giornali borghesi, di-
ventati ancora piii reazionart, 
piii chiusi, piii bugiardi dopo 
le grandi manifestazioni popo-
lari del '60, tacciono. 11 po-
polo non sa nulla. Atcuni 
ispettori di polizia della pre-
fettura di Tokio volevano 
svolgere un'inchlesta, ma ne 
sono stati impediti da pres-
sioni del partito liberal-demo-
cratico (ancora oggi al pote-
re) e poi da precisi ordini del 
governo. Alia fine dei conti, 
sono flniti in prigione soltan-
to alcuni fumionari di ran-
go modesto, e qualche galop-
pino dei grandi imprendito-
ri. I primi cast di corruzione 
cominciarono a venire a gal-
la nella primavera del 1962. 
Gli ingegneri che dirigevano 
la societa a compartecipazio-
ne statale per la costruzione 
dell'autostrada sopraelevata e 
sotterranea che andava dal 
porto all'aeroporto, si faceva-

no pagare sottobanco per da
re la preferenza a questo o 
a quell'appaltatore, e inoltre 
truccavano i conti spese a 
vantaggio delle ditte che li 
corrompevano. Due ingegneri 
furono arrestati, ma subito 
forze potenti si misero in mo-
vimento (fazloni del partito 
al potere. ministrl) e lo scan-
dalo fu messo a tacere. 

Da quel momento, il racekt 
continub indisturbato. Per 
guadagnare di piii, gli appal
tatori non rispettavono le nor-
me dl sicurezza sul lavoro. 
Molti opera rimasero uccisi, 
feriti e mutilati. 11 numero 
degli «omicidi bianchi» — 
lamentava I'opuscolo — non 
e mai stato reso noto, ma 
dalle notizie pubblicate dai 
giornali (uno stillicidio di in-
fortuni) risultava altissimo. 

II 12 novembre 1963, trenta-
tre metri della quarta sezio-
ne dell'autostrada, in quel 
punto sopraelevata. crollarono 
uccidendo un funzionario del
la corte imperiale, al volante 
della sua automobile: dodici 
operai rimasero gravemente 
feriti. 

Anche la scelta dei luoghi 
su cut costruire attrezzature 

sportive, o semplicemente far 
svolgere le gare, fu il detona-
tore di una lotta sotterranea 
e segreta, ma violentissima, 
fra diversi «gruppi di pres-
sione ». Non si trattb solo dl 
speculazioni sulla aree fabbri-
cabili. Un ex alto dignitario 
della corte imperiale, Takeda, 
ottenne che le gare di yach
ting si svolgessero a Enoshi-
ma, dove una societa turistica 
(a lui legata da interessi) ave-
va gia effettuata fortl inve-
stimenti. Due deputati liberal-
democratici, Umekichi Naka-
mura e Kenji Fukunaya, ten-
tarono di far costruire un vil-
laggio olimpico nel diparti-
mento nord di Tokio, che era 
tl loro feudo elettorale. II vil-
laggio avrebbe comportato la 
costruzione di un'autostrada, 
speculazioni suite aree, affa-
ri e lavoro per tutta la gen-
te del posto, appaltatori. com-
mercianti e semplici munova-
li, e quindi avrebbe fruttato 
un buon raccolto di voti si-
curi alle elezioni gia in vi
sta. II tentativo andb a vuo-
to solo perche nella zona c'e-
ra una grande base america-
na, e i generali del Pentago-
no rifiutarono il permesso. 

Una macchina mostruosa 
Perfino sulla fabbricazione 

delle bandiere dei Paesi par-
tecipanti alle Olimpiadi, si 
svolse una lotta furibonda. 
Era un affare di soti cento 
milioni di yen, ma le ditte 
che fabbricavano bandiere 
erano artigianali, povere, sem-
pre affamate di commesse e 
sull'orlo del fallimento. Per-
cib di quei cento milioni mol
ti flinirono nelle tasche dei 
burocrati che dirigevano le 
aste d'appalto. 

L'opuscolo diceva che il 
JOC, doe il Comitato olim
pico giapponese, aveva cercato 
onestamente di impedire che 
i politicanti e gli speculatori 
si impadronissero del Comi
tato organizzatore, trasfor-
mando cosl le Olimpiadi in 
un grosso, sporco affare. Ma 
non c'era riuscito. II partito 
liberal-democratico, che do-
minava (e domina) il Giappo
ne come espressione e stru-
mento dei grandi monopoli, 
aveva imposto al JOC una li-
sta di deputati e senatori e 
di alti burocrati, che ormai 
formavano la maggioranza in 
seno al Comitato organizza
tore e lottavano fra di loro 
per spartirsi la torta. 

Le conclusioni politiche a 
cut arrivava I'opuscolo — 
scritto da un gruppo di so-
ciologhi di formaztone marxi-
sta, membri di un modesto e 
privato «Consiglio culturale 
nazionale* — era amara e 
pessimistica: dopo le Olimpia
di, il capitalismo monopolisti-
co giapponese sarebbe diven-
tato ancora piii forte e op-
pressivo, cosa che infatti si 
e puntualmente awerata. . 

La borghesia giapponese 
aveva fatto uno sforzo gigan-
tesco non per far guadagnare 
at «suoia atleti qualche me-
daglia in piii, ma per presen-
tare ai turisti (che in verita 
non furono molti, da trenta-
mila a ottantamila al massi-
mo, secondo contrastanti sta-
tistiche), ai campioni stranie-
ri, e soprattutto ai giornalisti, 
Vimmagine di un Paese ultra-
modemo, ospitale ed efflden-
te, tecnicamente all'avanguar-
dia, proiettato verso un fu-
two affascinante e vertigi-
noso. 

L'aspetto pubblicitario delle 
Olimpiadi di Tokio fu eviden-
te flno alio spasimo. Chi seri
ne ne rimase (come dire?) 
sconvolto. Quattro anni pri
ma, Tokio mi era gia appar-
sa come una macchina mo
struosa. fatta solo per spre-
mere danaro dal lavoro di mi
lioni di operai e dai bisogni. 
veri o creati con mille arti-
flci, di masse di consumatori 
storditi da frenetiche campa-
gne reclamistiche. In quattro 
anni, la macchina aveva rag-
giunto un grado di « perfezio-
ne» spaventoso. I giapponesi 
sembravano trasformati in 
robot. Sembravano completa-
mente tnibiti, condizionati co
me cavie di Pavlov. Negli sta-
di applaudivano con cortese e 
indifferente freddezza tutti gli 
atleti, molti dei quali (fran-
cesi e sovietici, soprattutto) 
confessavano di rimpiangere 
il pubblico delle Olimpiadi di 
Roma, disordinato ed emoti-
vo, rumorosamente affettuo-
so o ostile, capriccioso, in-
somma capace di creare fra 
spettatori e campioni quella 
redproca corrente di simpatia 
o di antipatia, che db un sa-
pore tutto speciale alle com-
petizioni sportive, incita a 
raggiungere migliori risuitctl, 
e crea quel cttma di eccita-
zione, di entusiasmo, che da 
solo wfa spettacolo*. 

Tutti gli stranieri sensibUi, 
giornalisti, atleti o turisti. si 
sentivono a disagio, come 
schiacciati dal peso di una 
brutaie volonta affaristica. La 
borghesia giapponese, nel suo 
sforzo pubblidtario, aveva fat
to comunque le cose in gran
de. Jl primo ottobre, per 

esempio, era entrata in fun-
zione una modernissima fer-
rovia, su cui i treni marcia-
vano a 250 km. orari. ser-
vendo le agglomerazioni ur
bane di Tokio-Kawasaki-Yo-
kohama (22 milioni di abi-
tanti), Nagoya e Osaka-Kobe. 
dove si ammassava piii del 40 

per cento della popolazione 
giapponese e il 70 per cento 
della produzione industriale. 
L'ufficio stampa delle Olimpia
di, oltre a coprire i giorna
listi di mappe. manuali di 
conversazione plurilingui, d£-
pliant pubblicitari, penne. ma-
tite, borse di plastica, carta 

Joe Frazier spiced proprio dalle Olimpiadi di Tokio il 
volo che doveva portarlo alia massima corona mon-
diale di pugilato. 

• IL, DKAMMA-KINSELUt. John 
KrnseUa * uno dei pni grandi t«-
lenti n&tAtori espressl dalla sto
rm del « crawl >. La sua dtsgrana 
censiste nel fatto che vi sono gio-
vanlssimi che crescono con impres-
sionante rapidita. Potrebbe essere 
il prtmatista mondiale di alme
no quattro specialita dello stile 
libero e rarece dovra accontentarsi 
di gareggiare a Monaco solo m 
statrerta <4x20O). Noi italiani fa-
remmo salti di gioia per averlo m 
squadra. A proposito. Kinsella.. 
non sara mica oriundo?! 

• » ' TIRO PER LA ftLERRA. A 
Stoccolma-1912 vi fu una vera in-
flazone di titolf nelle gare di ti
ro. Vi furono. a esempio, prove 
col rucile da guerra indiriduali (da 
300. 400. 500 metn) e a squadre. 
Tre anni dopo coraineiava, dalla 
Sorame a Verdun, da Ypres ai La-
ghl Masuri uno dei piu grandi 
massacri della storia deirumanita. 
• DUE TRITOXt AL CENTESTMO. 
Sono Vladimir Bure e Igor Griven 
nikov che ai recentl Camplonati 
•OTieUci sono stati accreditatl di 
52"5 sui 100 stile Ioero. tfa per 
stabilire il vincltore e stato neces 
aario ricorrere all'occhio elettroni-
co. E la macchina ha detto: Vla
dimir M"55 e Igor 52"51. Ha vin-
to coal Igor anche se entrambi en 
trano nel Ifbro d'oro del prhnato 
europeo. 
• ELVSTROEM SOONFTTTO. A 
Copenaghen si e appena concluso 
I'm europeo s dl Tela clssse Soling. 
II grande favorito — e favorito 
olimpico — Paul Elvstroem, quat
tro volte medaglia d'oro ai Gio
chi, e stato sconfltto da Christo

pher Sclrwarz della ROT e dal-
1'inglese Oakeley. Si annunoa nel
la bata di Kiel una lotta olimpiea 
aU'ultimo soffio di vento. 

• HILL ANTIC1PA SNELL. Ad 
Anversa 1920 il bntannico Hill vtn-
se 800 e 1500 nelle prove di atle-
tica leggera. Lo onitera il grande 
neozelandese Peter Snell 40 anni 
dopo a Roma. 

• LN «CO>~TEM>ER» PER OUM-
PIA. Sono in corso a Sfedemblink 
i « mondial! » di vela classe Con
tender. Si battono per il titolo 
Pitman (Gran Bretagna. ravonto>. 
Hollis (Australia). Muffet (Irlanda) 
e l'alrro inglese Pritchard I Con
tender sono m gara per essere un-
messi ai prosstmt Giochi. 

• DUE PESI E DUE MISUIE. 
Nel 1920 ad Anversa n furono 
due gare di getto del peso. Quel-
io normale e quello da 23.5 chi
li. La gara — chiaroiaroola cosl — 
normale, fu vinta dal finlandeea 
Pdrhola (1431) mentre te seconds 
(che poi era — per l'esattexxa — 
•getto della oietraa) vide il SUCCM-
so deiramericano McDonald (11 • 
26). 

• BALZER AI. PALO. La grande 
cstacolista della RDT Karin Bal- . Mfi-t„ n < A n n ^ - . . . rfi 

zer e rimasta sul Mock-start in » " . . ^ POUzUigiapppnese dt 

da lettere e perfino cosme-
tlci (da uomo, di una ditta 
che poi riusci a «sfondare» 
anche in Europa), si premurb 
di diffondere un'ampia infor-
mazion? su quella ferrovia, 
sintesi e simbolo del Giappo
ne «di oggi e di domani». 
Apprendemmo che i binari, 
lunghi 515, 4 km. erano quasi 
rettilinei, che iti pratica non 
vi erano curve, ne passaggi a 
livello. che i tunnel erano lun
ghi 65 km., i tratti sopraele-
vati cento km. e i ponti 44 
km. I 360 vagoni (ogni 12 
vagoni formavano un treno) 
erano guidati con tin sistema 
di controllo automatico che 
si chiamava CTA. Freni spe-
ciau entravano in funzione da 
soli quando il treno supera-
va la velocita prevista su quel 
dato tratto. Tutto il movimen-
to dei treni era controllato 
da »n sistema centrale situa-
to a Tokio. Radio a lunghezza 
d'onda UHF permettevano ai 
vari treni di comunicare fra 
loro. In caso di pericolo il 
conduttore poteva bloccare 
tutti i treni sullo stesso trat
to di linea, con un solo inter-
ruttore. Sorveglianti erano di-
slocati lungo la ferrovia, cia-
scuno con un apparecchio 
portatile che emetteva segnali 
in codice ai treni. Perfetta-
mente pressurizzate, come ae-
roplani, le vetture scorrevano 
morbide e silenziose su am-
mortizzatori ad aria. 

Lo sforzo a avveniristico o 
era stato naturalmente indi-
rizzato anche nella specifica 
direzione degli sport. Nelle 
gare di nuoto, per esempio, 
i giudici d'arrivo, i cronome-
tristi e i registratori di re
cords (ma non i giudici di 
viraggio, di stile e di relaisj 
erano stati sostituiti da un si
stema completamente auto
matico, realizzato dalla Mat
sushita Communication In
dustrial Co., e battezzato 
FAET fFull Automatic Elec
tronic TimerJ. Lo starter por-
tava al polso un microfono 
elettromagnetico, che racco-
glieva e trasmetteva attraver-
so un cavo flessibile lo sparo 
della pistola all'oscillatore del 
quadro di controllo, il quale 
metteva in azlone il cronome-
tro. Da quel momento, il pan-
nello new del quadro comin-
ciava ad indicare in centesi-
mi di secondo i tempi di cia-
scun nuotatore, Quando il 
nuotatore toccava il bordo. 
all'arrivo, bloccata automati-
camente il cronometraggio 
della sua corsta. I tempi e la 
classifica erano stampati, sem-
pre automaticamente, su un 
nastro largo nove centimetri. 
I millesimi di secondo, non 
indicati sul panncllo, poteva-
no essere calcolati. se neces-
sario, dall'oscillatore. 

Per ragioni chiaramente spe
culative ed elettoraiistiche gli 
stadi erano stati costruiti su 
un'area vastissima a grande 
distanza I'uno dall'altro: quel
lo di Omiya, per il calcio, a 
37 km. a nord del Villaggio 
Olimpico, quello di Mitsuza-
wa a Yokohama, 33 km. a 
sud-est di Tokio. Le gare di 
canoa si svolgevano sul lago 
artificiale di Sagami, 60 km. 
a nord-ovest di Tokio, e a 57 
km. dalla baia dove si tene-
vano le competizioni di yach-
tin. 

Mentre Vattemione mondia
le era concentrata sui giochi. 
una lotta accanita conttnuava 
fra le varie fazioni (in giap
ponese * hat) del partito di 
governo. 11 Primo ministro 
Ikeda. gravemente malato. 
doveva essere sostituito. I pre-
tendenti erano Kono e Sato 
(fu questi infine il vincito-
re). Sato aveva dalla sua gli 
industriali, Kono gli agrari. i 
costruttori edili, i proprietary 
di aree fabbricabili. Ex mini
stro delVedilizia, era in quel-
I'epoca il supremo supervisore 
delle Olimpiadi. con rango di 
ministro. Sul suo conto cor-
revano rod stupefacenti. Era 
accusato di aver guadagnato 
miliardi facendo approvare 
un piano di costruzioni stra-
dali che aveva portato alle 
steUe il prezzo dei terreni dei 
suoi amid. Si narrata un cu-
rioso episodio: la costruzione 
di una stazione (quella di Gi-
fu) lungo Vultramodema fer
rovia Tokio-Osaka, in un luo-
go disabitato, al solo scopo 
dt speculare sulle aree cir-
costanti. 

Alcuni mesi prima delle 
Olimpiadi, due uomtni armati 
di mitra avevano fatto irru-
zione nella villa di Kono (una 
tipica residenza giapponese 
di legno, carta e paglia) e tt 
avevano gettato una bomba 
mcendiaria. Kono non era 
morto nel rogo solo perche 
non era in casa. Subtto un 
gruppo di costruttori si era 
affrettato a ricostruirgti la 
villa, piii grande, piu bella e 
con flnestre a prova di proiet-
tm. 

Con sorprendente franchez-

gangsters si dedicavano appa-
rentemente a «lavori ptdi-
ti », come « le costruzioni ». 
Ironia inconsapevole o ingenui-
ta? Un vecchio giornalista mi 
spiegb che le oltre cinquemi-
la bande erano in realta di-
vise in due super-bande, quel
la d'oriente (Kanto) e quella 
d'occidente (Kansai). Esse 
appoggiavano di volta in vol-
ta. questo o quell'uomo poli
tico, gli portavano voti, se 
necessario ne minacciavano o 
uccidevano i rivali piii perico-
losi. In cambio, gli uomini po-
litici inducevano la polizia a 
chiudere un occhio sull'atti-
vita delle bande stesse: con
trollo e sfruttamento delle sa
le da gioco, contrabbando, 
usura, prostituzione, «prote-
zione» degli ambulanti e dei 
locali notturni. E, natural
mente, speculazioni sulle aree. 

Alia fine, abbiamo detto, 
vinse Sato (che si e dimes-
so proprio poche settimane 
fa. dopo otto anni di potere 
ininterrotto). Kono. il «mi
nistro delle Olimpiadi». si 
tenne i miliardi. Tutto il com-
plesso delle attrezzature per 
i giochi (autostrade, nuovi 
tronchi di metropolitane, fer-
rovie monorotate e superve-
loci, piscine, campi di hoc
key e di foot-ball, poligoni 
di tiro, nuovi canali, parchi. 
alberghi, ristoranti. alloggi) 
era co stato ufficialmente 
670.300.200.000 yen. La torta 
era stata sparttta. E Kono era 
riuscito perfino a salvare la 
pelle. 

Arminio Savioli 
Una suggestiva immagine del treno a monorotaia inaugurato in occasione dei Giochi di Tokio. Fu una delle 
innovazioni piu spettacolari che caratterizzarono quella edizione olimpiea. 

Carrellata sugli atleti italiani a Monaco: LA MARCIA 

Ci ha dato Dordoni e Pamich, ma 
per la FIDAL e una cenerentola 

Cinque delle nove medaglie d'oro atletiche sono venute all'Italia da questa dura disciplina 
Oggi il panorama azzurro e sconfortante, specie se si guarda ai progress, di RDT e URSS 

Faina 
Melnik: un 
disco verso 
i 70 metri 

una recent* gara sui 100 ostacoU a 
Berlino vinta dalla connazJonale 
Anneliese Ehrhardt. In quella oc
casione la Ehrhardt ha ottemlto — 
in 12"5 — il nuovo limite mon
diale. Tra le dus frecce della RDT 
e raustraliana Pamela Kilborn si 
disputera a Monaco una delle piu 
appassionanti gare della XX Olim-
piadc. 

stribui ai giornalisti un opu-
scolo in cui si ammetteva la 
esistenza di 5216 bande w ter-
roristichew (doe gangsteristi-
che) per complessivi 184.091 
membri (nessuno riusci mai 
a scoprire chi avesse fatto un 
conto cosi preciso, e come). 
L'opuscolo predsava che i 

E' nata a Ennui il * lu-
glio IM5 Faina Melnik, la 
pin forte lanciatrice del disco 
del «ranking» di Monaco. 
E' dal 1971 che detiene il re
cord mondiale ma cia nel *65 
lanciava a 49,30. per miglio-
rarsi a 50.90 due anni dopo 
e cinngere, infine. al prodi-
gioso «mondiale» di 64,88. 
La giovane lanciatrice e di 
proporzioni armoniche essen-
do alia 1.73 per 79 chili. Di 
proressione e insegnante di 
edncazione fisica, a parte l'al-
tra di .„ battere record mon-
diali. europei e del into Paese. 

Qnest'anno Faina aveva gia 
ridimensionato il suo gia ex
cellent* record ma poi, visto 
che la romena Argentina Me-
nis aveva lanciato, nel corso 
dei Giochi BateaniH, a €6,58, 
si e prodotta in una delle 
sue bordate e ha alhmgato la 
misora » M.76 durante una 
gars della Coppa Isvestia al. 
hi stadio Lenin dl Moses. 

La sovietka, che e data fa-
voritissima da tutti davanti 
alls Menis e alia tedescs fe
derate Westermsnn (che, pe-
raltro, e tornata a fare scin-
tille ultimamente nel corso 
di RFT-Sviraera) e pronts per 
i 70 metri. A Monaco? 

Delle nove medaglie d'oro che gli ita
liani maschi e femmine hanno conqui-
stato nelle olimpiadi di atletica leggera, 
ben cinque provengono dal settore della 
marcia. Basterebbero queste sole e nu
de cifre per stabilire Timportanza spor-
tiva che nel nostro Paese dovrebbe a-
vere l'esercizio che, bene o male, noi 
pratichiamo ogni giomo per spostarci da 
un luogo all'altro, sia pure in maniera 
non competitive. 

Ciononostante la marcia non gode nel 
nostro Paese di buona stampa. Non e 
raro ancor oggi leggere sulle patrie gaz-
zette che la corsa di lunga lena in ge
nerate e la marcia in particolare sono 
« sport poveri». « sport minori », o piii 
crudamente « gli sport dei poveri». 

E" questa purtroppo la stanca, bana-
le e classLsta ripetizione di parole d'or-
dine invent ate nel secolo soorso come 
contorno alia velenosa propaganda con
tro le classi popolari. 

Nei dicembre del 1897 la Gazzetta del
lo Sport chiede ai suoi lettori di pro-
nunciarsi sulla seguente domanda: oChe 
cosa ne pensate dello sport pedestre?*. 

Un certo A. Fontana scrive da Tori
no: «...chi e quel misero mortale che 
si dedica alio sport pedestre? Non certo 
un ciclista, non un automobilista con-
vinto ed appassionato: chi dunque? Non 
lapidatemi o turibolanti dello sport pe
destre, ma solo puo essere chi con oc
chio avido mira alia velocita della bi-
cicletta, quella deH'automobile e palpan-
dosi le tasche — vuote poverine — do-
lorosamente si domanda: cur nam mhi? 
(cost nel testo) Perche non a me? Ma 
si da anche il caso di coloro che, pur 
non essendo a corto di mezzi. appar-
tengono alia triste tsic!) schiera degli 
oppositori sistematici, i quali, a dire il 
vero, non sono pochi. Questi ultimi. se
condo me. sono nello sport ci6 che i 
codini e i parrucconi sono nelle idee. 
Ed e qui. qui solo, la chiave che puo 
spiegare l'odiema rinascenza dello sport 
pedestre... da una parte i progressisti, 
i fautori cioe di un sempre piu perfe-
zionato e veloce mezzo di locomozione, 
dall'altra i reazionari o conservator! 
classe.. che comprende coloro che sono 
a corto di mezzi...». Singolare maniera 
di rovesciare completamente le posi-
zioni. 

Non diversamente negli anni '50 De 
Gasperi faceva deU'ironia sugli operai 
che chiedevano miglioramenti salariali e 
possedevano la Lamb ret ta; negli anni '60 
gli stessi operai venivano poi accusatl 
di «bramosia di piaceren perche si bat-
tevano contro la Iegge del massimo 
profltto. 

E' chiaro d'altra parte che chi vive 
neU'mgranaggio degli sport professioni-
stici, gia che stiamo parlando di sport 
ma potremmo sottoscrivere che cib ca
pita anche in tutti gli altri ambienti 
sociali, che distribuiscono a tutti gli ad-
detti ai lavori laute prebende perche 
scaricano i loro costi sulla collettivita, 
si infastidisca se qualcuno fa loro os-
servare questo e quello. 
- Perche in Italia abbiamo avuto tanti 
marciatori di valore mondiale? Perchfe 
gli enti deU'ultimo Ottocento e del pri
mo Novecento che hanno curato la spe
cialita erano emanazloni delle classi po

polari, visto che i loro nomi erano «Car-
lo Marx », « Spartaco », « Ricreatorio lai-
co Sciesan, ecc. ecc. I nomi poi cam-
biarono ma la sostanza all'intemo delle 
societa rimase quella. E lo sport scelto 
era il piii semplice possibile: la marcia. 

Gia alle Olimpiadi di Stoccolma, Al-
timani, che l'anno successivo doveva 
stabilire primati mondiali che durarono 
a lungo nel tempo e che come primati 
nazionali hanno addirittura resistito si-
no alia scorsa primavera, si classificava 
al terzo posto. II capolavoro awenne 
poi, come tutti sanno. ad Anversa, quan
do il diciannovenne Frigerio trionfb nei 
3 mila e 10 mila. 

E pensare che i tecnici nostrani, nel
la veste in questo caso del redattore 
della Gazzetta dello Sport Arturo Bale-
strieri che pure era ex marciatore di 
un certo valore, avevano scritto alia vi-
gilia: « Non comprendiamo assolutamen-
te la deliberazione federate di inviare 
ad Anversa una rappresentanza per la 
marcia ». 

Quando si dice la fiducial E* la stes-
sa mentalita che fa scrivere al corsivi-
sta della rivista Atletica leggera di Vi-
gevano nell'ultimo numero a proposito 
della questione amletica dei minimi 

I precedenti 
degli azzurri 

Ecco la partecipazkme italiana alle 
Olimpiadi nella marcia: 

LONDRA 190S, km. 3^00: nessuno 
ANVERSA 1930. m. 3J00: Frigerio 

(campione olimpico), PavesL 
LONDRA 1908, miglia 10 (km. 1«3»): 

nessuno. 
STOOOOLMA 1912. m. 10X00: Altims-

ni (3'). 
ANVERSA 1929, m. lOMt: Frigerio 

(campione olimpico), Pavesi. 
PARIGI 1924. m. 10^00: Frigerio (cam

pione ollmpionico), Pavesi (4>), Valente 
(7'), BosatU (8»). 

LONDRA 1948. m. 10.000: Corsaro (8-), 
Dordoni (9"). 

HELSINKI 1932, m. 10J00: Fai (8 ) , 
Arcangeli. 

MELBOURNE 1936, km. 20 su strada: 
Dordoni (9*), Pamich (IP). 

ROMA 1960, km. 20: Serchinic (21*). De 
Rosso (22'). Corsaro (26*). 

TOKIO 1964. km. 20: nessuno. 
MESSICO 1968, km. 20: Buses (12°). 

LOS ANGELES 1932: Frigerio (3*), Ri-
volta (3*). Prrtti. 

BERLINO 1936: Rhrolta <12>), Gobbsto 
(!«-), Brignoli (18>). 

LONDRA 1948: Csscim (14*), BertoH-
ni. Pretti. 

HELSINKI 1932: Dordoni (campione 
olimpkmico), Kressevich (10°), Csscino 
(19*). 

MELBOURNE 1956: Psmieh (4»). 
ROMA I960: Psmieh (3>), Dordoni (7*), 

De Gsetano (10>). 
TOKIO 1964: Psmieh (campione ollm

pionico). 
MESSICO 1938: Vhrtm (t*), Pamich. 

olimpici: «...l'atleta che ha raggiunto... 
la qualificazione con il minimo assolu-
to, raggiunta la soddisfazione di parte-
cipare aH'olimpiade... sa perfettamente 
in cuor suo di non aver alcuna speran-
za di andare oltre nel risultato tecnico... 
ma salvo miracoli non ripetera neppure 
il risultato tecnico che gli e stato chie-
sto in precedenza». Naturalmente il di-
rettore del mensile non porta cifre per 
dimostrare raffermazione del suo subor-
dinato, che tra l'altro e piii di un lu-
stro che non e presente ad una riunio-
ne di atletica importante o meno che 
sia. 

E* la mentalita conservatrice tipica 
della classe dirigente italiana e delle 
mosche cocchiere che le reggono la coda. 

I casi piii clamorosi che dimostrano 
che l'aria stessa delle Olimpiadi fa com-
piere salti di rendimento a chi e dotato 
di spirito agonistico, sia in campq na-
zionale che intemazionale, sono innu-
merevoli. 

La prova d'altra parte molto sempli
ce e alia portata di tutti coloro che 
vogliono capire. E* vero o non e vero 
che la percentuale dei primati che si 
demoliscono alle olimpiadi e maggiore 
di quella delle altre manifestazioni? Be
ne. Frigerio diciannovenne che trovava 
in Patria chi si chiedeva perche mai 
fosse stato selezionato per le Olimpia
di vinse a pochi giomi di distanza due 
medaglie d'oro. 

Continuiamo. Frigerio ripetera a Pa-
rigi sui 10 chflometri il successo di An
versa. Non lo ripetera sui 3 mila per 
la semplicissima ragione che la com-
petizione era stats abolita. La IAAF si 
era accorta che la marcia e una tecnica 
che permette di compiere lunghi per-
corsi con meno lavoro cardiaco piii di 
quanto sia necessario nella corsa. 

Quindi giustamente fu dato 1'ostraci-
smo alle gare su brevi percorsi. E Fri
gerio scendera in campo ancora a Los 
Angeles, questa volta sui 50 chilometri 
e conquistera a 31 anni un'altra meda
glia, a a pure di bronzo. Poi i successi 
pieni di Dordoni a Helsinki e di Pamich 
a Tokio sulla stessa distanza. E' storia 
di ieri e non vale ripeterla. 

E a Monaco cosa succedera? Sara an
cora della partita sui 50 chilometri Ab-
don Pamich ormai 41enne e alia sua 
.quinta olimpiade; e l'atleta italiano che 
almeno ner ora ha il maggior numero 
di presenze. Al suo fianco troveremo Vi-
sini, campione italiano 1972 e gia sesto 
al Messico; nonche Carpentieri che a 
Schio si e classificato dietro a lui pre-
cedendo Pamich. 

Nei 20 chilometri forse schiereremo 
uno dei fratelli Zambaldo, Armando, che 
recentemente a Roma, lasciando assai 
lontano Visini e costringendo al ritiro 
Pamich, ha conquistato il titolo nella 
specialita. Quali argomenti bisognera 
usare per convincere PTDAL e CONI a 
fare un atto di giustizia? Ora chiedia-
moci come si comporteranno i nostri 
marciatori contro sovietici e tedeschi 
deu"Est che sembra abbiano carpito il 
segreto della marcia proprio agli italia
ni. Ma non ci pronunceremo. L'awenire 
esulle ginocchia di Giove. 

Bruno Bonomelli 


