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Biavati: «Andavamo in 
porta con 3 passaggi» 

Uanziano calciatore dubita che il gioco di oggi sia piu veloce di quello di una volta - Secondo 
lui Sandrino Mazzola e migliore del padre - Ricordi di un momento d'oro del calcio italiano 

Piazza dell'Unita, l'ippodro-
mo, le t r i s t i, sbrecciate 
caserme rosse, Corticella. Bia
vati e qui, tra i ragazzi del 
Bologna. C'e anche Giovanni-
ni, ex terzino rossoblii, di 
cui il vento ci porta la ro-
busta voce. Gruppl di genito 
rl e di parenti seguono gli 
esercizi, assistono alia sedu-
ta. I ragazzi, a un certo 
punto, sono a terra, faccia 
in giii, e devono sollevarsi 
per forza di reni. Biavati si 
muove tra loro, a qualcuno 
tira BU le spalle, gironzola, 
forse si distrae dietro a un 
pensiero. 

Testa lucida. roseo, aspet-
to fresco, Biavati e oggi, in-
sleme, 11 « camplone del mon-
do» per deflnizione (quasi 
che il titolo del '38 fosse 
individual) e 11 «vecchio 
Medeo»: il mito resta, cri-
stallizzato e un po' rarefatto; 
Tuomo diventa oggetto di una 
affettuosa confidenza e, ma-
gari di qualche innocente 
sfottb. 

A 5£ anni, tutto questo for
se non gli basta. «Non e 
servito a nlente — ribatte 
a un accenno alia grande af-
fermazione — ...si, soddisfa-
zioni morali, ma nient'altro. 
Ma e meglio non parli, Bono 
un tesserato...». 

Se una punta di amarezza 
e di disappunto sono quasi 
la regola • per chiunquo col 
passare degli anni, nel caso 
d«»lIo sportivo, di molti vec-
chi campioni, la malinconia 
e questa: finita la carriera 
la luce si spegne: quel che 
in campo aveva brillato, re-
cato il segno inconfondibile 
di una personality e di uno 
stile, spesso di un'incantevo-
le Bemplicita, cessa, scompa-
re con lui: non lo si pub n6 
lnsegnare ne" trasmettere. La 
esperienza, almeno, sembra 
Buggerire questo. 

Credo che anche Biavati, 
corns Meazza, oggi si senta 
trascurato e soffra di que
sto, anche se la naturale cor-
dialita, la gentilezza valgono 
a togliere asprezza al risen-
timento. Oggi tutto e cambia-
to, i! calcio evolve sul dop-
pio binario industriale e 
scientiflco, 6 mutata l'orga-
nizzazione, la condizione psi-
cologica del giocatore. sem-
pre alle prese col proprio 
personagglo: attore e affari-
sta, esperto di pubbliche re-
lazioni non meno che atleta. 
Anche questa, forse, e una 
spiegazione del ruolo margi-
nale di numerosi vecchi. gran-
di giocatori di qualche de-
cennio fa. 

Mocchine 
da goof 

I confrontl, anche se inevt-
tabili e ricorrenti, divengono 
percib tanto piu difflcili. Do
ve gli atleti di una volta 
giocavano infatti venticinque 
partite all'anno, oggi ne gio-
cano cinquanta; dove la tra-
sferta a Vienna, a Parigi, a 
Londra una volta rappresen-
tava un awenimento, oggi e 
la routine, magari la noia. In 
jet, da un continente all'al-
tro, conoscono sbalzi di cli-
ma, scarti di fusi orari. La 
giomata si dilata di colpo, 
o si restringe, e rorganismo 
ne e turbato: ma loro, se-
guiti, assistiti sino all'assil-
lo e alia rinuncia a se stes-
si , devono, perfette macchine 
da gol, essere sempre in gra-
do di offrire il pieno rendi-
mento. Ogni volta, in euro o 
mondovisione, giocano la lo
ro reputazione. 

Non sarebbe giusto dimen-
ticare tali difficolta e smi-
nuire i meriti dei Mazzola, 
dei Corso, dei Rivera a tut
to vantaggio della grande ge-
nerazione del calcio italiano. 
Sono evidenti, del resto, i pe-
ncoli dell'abbandono senti-
mentale. Ma, del pari dub
bin, sarebbe i'operazione con-
traria: per disincanto. malin-
toso realismo, sminuire e av-
vilire gli uomini di quegli 
anni, di quella scuola. a 
esclusivo vantaggio di quelli 
odierni. 

Come si diceva i confron-
ti. per questo insieme di 
condizioni diverse, sono dif-
nr»li e improbabili. E tutta-
via. per quel che possono va-
lere, sempre ricchi di tenta-
zjone per chiunque. Non vi 
s'. sottrae, naturalmente, nep-
pure Biavati. 

« Dicono, ad esempio, che il 
g-.cco oggi e piii veloce e 
sbngativo... Io, perb, non so 
fino a che punto questo sia 
vero: so, invece, che noi, al-
lora, con tre passaggi si era 
in porta...*. 

E un tenia, si capisce, che 
tocca da vicino la freccia 
Biavati, i'ala, lMliima gran
de. vera ala italiana, che un 
critico deflnl «un mago del-

» * * ' J* * 

Biavati in amlchavola colloquio con Bernardini quando quast'ultimo allenava il Bologna. 

la tecnica veloce, un calcia
tore come sarebbe piaciuto a 
Walt Disney ». 

«S i , si , tre passaggi — in-
siste — Un lancio secco, di 
quaranta-cinquanta metri, di 
Andreolo sulle ali, cross al 
centro e tiro... Andreolo, del 
resto, malgrado il suo stile 
personale, era solo l'ultimo 
di una serie di centromedia-
ni metodisti, da Ferraris a 
Monti, cresciuti, fatti apposta 
per il giuoco largo, il servi-
zio diretto alle estreme... un 
vero pilastro... E aggiungo un 
particolare: che Pozzo, ricor-
do, mi diceva al momento di 
formare la nazionale: So be
ne che a te, Biavati, piace-
rebbe aver vicino Sansone 
(il noto interno del Bologna, 
n.d.r.) ma e uno a cui piace 
troppo tenersi la palla tra i 
piedi e dribblare e mi rallen-
ta il gioco... 

• Del resto, a chi oggi si 
entusiasma, io vorrei dawero 
far vedere chi erano i venti-
due che Pozzo nel *38 sele-
zionb: chi era il Silvio... chi 
era Meazza... 

«Piola era una statua: al
to, forte, acrobatico...: ci vo-
levano regolarmente due uo
mini per tenerlo; e se per-
deva la palla, con quelle sue 
lunghe gambe, ti era subito 
addosso: ti arrivava magari 
da dietro e, non so bene in 
che modo, sembrava ti ten-
tacolasse... E Meazza? Era li, 
somione, sembrava mezzo ad-
dormentato, poi prendeva la 
palla e addio, faceva il 
vuoto. Era un gran tattico, 
di 'ocazione. Per dire la fred-
dezza del giocatore poi: du
rante la semifinale col Bra-
sile, ai mondiali. a Meazza 
si spezzb l'elastico delle mu-
tandine. Le perdeva. Succes-
se nel momento in cui si ap-
prestava a bat t ere un rigore 
per atterramento di Piola da 
parte del terzino gigante Do-
mingues. un giocatore che in-
cantava le folle, al pari dl 
Piola. per le spettacolose ro-
vesciate. (Poco prima del re
sto Domingues e Martin ave-
vano fatto il sandwich su Sil
vio, e l'arbitro aveva lascia-
to correre). Cercammo, si ca
pisce, di trattenere Meazza. 

If rigore 
di Meazza 

Aspetta, gli dicevamo, man-
diamo a prendere un altro 
paio. Ma lui non voile sa-
peme e tirb il rigore in 
quelle condizioni. Con una 
mano si tenne su i calzonci-
ni e calcib senza scomporsi. 
Gol. Uno dei suoi gol. Finta 
a sinistra e angolino destro. 
n portiere dall'altra parte*. 

E se dovesse per un mo
mento accostarlo a un gran
de interno che ha continua-
mente soU'occbio, Haller — 
gli abbiamo chiesto — quali 
conclusion! trarrebbe? 

« B e \ Haller forse e piu 
vario: Meazza era piu sem-

plice, ma forse piu tagliente. 
Le cose piu semplici, non di-
mentichiamolo, sono spesso 
le piu difficili: richiedono ri-
flessi, intuito, scioltezza. Del 
resto io dico che non nan-
no nemmeno inventato gran-
di cose. Le ali tornanti, ad 
esempio. Ma le ali tornanti 
le facevamo anche noi quan
do il gioco lo richiedeva. 
Lo facevamo spontaneamente, 
senza sapere di essere tali. 
Quel che e cambiato e so-
prattutto la preparazione: i 
ritiri come regola, le lavagnfc 
le sedute di tiro, tutta la pre
parazione atletica, e magari 
i ritrovati della chimica: ro-
ba che noi non avevamo mai 
visto. Noi, in genere, stava-
mo insieme il tempo in cui 
si andava a casa a mangia-
re, in tram...; ma poi ognu-
no per conto proprio. Eppu-
re, non mancavamo di affiat-
tamento perche avevamo as-
similato un metodo, un'impo-
stazione. Tanto che i cambi 
della guardia, gli awicenda-
menti av\-enivano senza scos 
soni: cosi, Colaussi e io suc-
cedemmo a Pasinati e Ferra
ris II alle estreme; e Foni e 
Rava, in difesa, a Monzeglio 
AUemandi. I quali a loro vol
ta seguivano Rosetta-Caligaris, 
sempre tranquillamente, sen
za scompensi. No. al momen
to in cui vincemmo il titolo 
mondiale per la seconda vol
ta eravamo una discreta squa-
dretta. Allora la scuola danu-
biana era la piu famosa, ma 
anche noi ce la cavavamo in 
fatto di tecnica: e riusciva-
mo, per giunta, a sviluppare 
un maggior dinamismo. Era
vamo piii sobri, piii prati-
ci...: avevamo, in particolare, 
due intemi. Meazza e Ferra
ri, che parevano fatti appo
sta per dar movimento a tut
to 1'attacco... lanciare le ali.. 
Del resto parlano i fatti». 

Nato, cresciuto a Bologna 
— abitava fuori Porta S. 
Stefano, in via Toscana al 
131, suo padre era elettri-
cista — tra le file rossoblii 
Biavati era venuto impetuo-
samente alia ribalta. Aveva 
cominciato a non veder altro 
che il pallone a dieci. undi-
c anni. quando ancora an
dava a scuola ed ent rava al
io Sterlino. il vecchio stadio, 
con uno scapellotto di Romo-
lo il custode: e a ventidue 
era gia largamente maturo 
per la nazionale Pre-selezio-
ne contro il Lussemburgo e, 
pochi mesi piu tardi, esor-
dio in « A » contro la Fran-
cia ai mondiali, da cui sa
rebbe tomato col titolo di 
campione Da allora, per no-
ve anni. sarebbe in pratica 
divenuto l'ala destra stabile 
della nostra nazionale. 

• Propio cosi — dice ri-
dendo — entravo alio Sterli
no con uno scapellotto di Ro-
molo... spesso, anzi, prima di 
farci vedere il pallone e gio-
care ci metteva in mano la 
scopa e ci f.aceva spazzare le 
tribune e le gradinate... 
• «L*inizio come ala fu ca-
suale. A me piaceva darci 
dentro e di preferenza face-
vo rinterno, o magari il cen-

travanti. Un giocatore non 
ha un posto fisso, appena lo 
si vede. Fu in seguito a un 
infortunio di Maini, un Jol
ly in grado di ricoprire con 
successo tutti i ruoli, che co
me ala esordii in un'amiche-
vole Bologna-Fiorentina. II mio 
custode era Neri, di Faenza, 
mediano sinistra. Gli feci al-
cuni scatti, gli scappai un 
paio di volte, e da quel mo
mento non mi mossi piii dal-
l'ala ». 

Ai mondiali, dopo lo sten-
tato successo sulla Norvegia, 
nella partita d'esordio, Pozzo 
nun eMtb piii. Sostitul le due 
vecchie ali, Pasinati e Ferra
ris II, con i piii giovani Bia
vati e Colaussi e in difesa 
inserl Foni al posto di Mon
zeglio. I fatti si incaricarono 
di dargli ragione. 

Trionfo 

a Parigi 
Colaussi era un astuto. ave

va il fiuto del gol e aveva 
un gioco meno linearc. piii 
articolato e ricco. di Ferra
ris. Biavati, invece, piii agile 
e scattante, era un maestro 
delle accelerazioni, delle fu-
ghe e delle diagonali improv-
vise tracciate verso il cuore 
della difesa awersaria, dei 
fulminei raccordi verso il cen
tro. Non era il goleador per 
deflnizione, ma un'ala con cui 
il centravanti, quel portento 
che rispondeva al nome di 
Silvio Piola. si trovava con 
la palla in porta. Biavati, del 
resto, non era un individua
lists, lavorava per la squa-
dra e uno dei suoi segreti 
fu propno la rapidita con 
cui scopriva a prima vista 
il compagno smarcato e la 
fulmineita ron cui gli sco-
dellava un dosatissimo pas-
saggio. 

Dotatc di una tecnica di 
prim'ordine. di una intelli-
genza di gioco sempre vivi-
da oltre che di una velocita 
da centometrista, avrebbe in 
breve reso celebri il across 
alia Biavati» e il «doppio 
passo alia Biavati B, fino a 
far divenire quest'ultimo, au-
tentico cambio di velocita. 
non solo uno dei trucchi 
piii spettacolari (con le ro-
vesciate di Piola) del calcio 
azzurro, ma una specie di 
innocente mania. 

Perche si non mancavano 
certo gli imitatori del «dop-
po passo», cbe sembrava — 
ha scritto un cronista, il Ba-
rendson —, un « nome di dan-
za e dove, in effetti, la par
te di ritmo era indispensabi-
le alia efficace esecuzione del 
colpo»: ma andava bene a 
farlo piano: mentre a ripe-
terlo alia velocita del suo in-
ventore gli incauti flnivano 
non di rado per impasticciar-
si e per andare magari a gam-
be levate. 

Non assomiRliava in partico
lare a nessuno degli odiemi 

giocatori per stile: al piii po-
trebbe essere accostato a un 
Hamrin per semplicita ed es-
senzialith dl dribbling; e per 
cadenza, por ritmo, al mi-
glior Mazzola, forse non a ca
so uno dei giocatori che piii 
apprezza. («Dirb un'eresia — 
fa osservaie — ma a me il 
fiplio piace quasi piii del pa
dre. II padre era un atleta 
solido, un lavoratore dotato, 
ma non mi pare avesse gli 
estri, la genialita calcistica 
del f.g'io: solo che non e un 
contravanti, ma una mezza 
punta): ma, di Mazzola, Bia
vati non aveva quel che di 
Mazzola costituisce a momen-
ti il limite: la frenesia, l'elet-
tricita. No, in questo senso 
B'avati era sempre scorrevole, 
«tranquillo» nella rapidita: 
era il suo incanto. 

La convocazione in azzurro 
pt>r i mondiali l'aveva colto 
di sorpresa. «Ricordo che 
ero a tavola e stavo mangian-
do 1 insalata, quando la radio 
annuncio il nome di altri tre 
kioratori convocati d'urgenza. 
II niio venne per terzo e mi 
iece dare un tal sobbalzo 
che il boccone mi andb per 
traverso. 

i Vidi, a ogni modo, dai 
b&rdi del campo la prima par
tita della Rimet contro la Nor
vegia a Marsiglia. Rischio di 
essere la nostra Corea. Te-
memmo tutti che avrebbe fi-
nito per mandarci a casa pri
ma ancora di cominciare... 
Chi sa cos'era! Non riusciva-
mo a prendere il ritmo... 
Avevamo segnato subito, poi 
ci eravamo fermati. Per no
stra fortuna quel giorno Oli-
vieri impazzl. Ancora a due 
minuti da) termine fece am-
mutolire lo stadio bloccando 
una saetta da dieci metri del 
centravanti Brynhildsen. In 
quel momento, nel silen-
zio si vide Brynhildsen anda
re incontro a Olivieri e stnn-
gergli la mano...». 

Passato quello spauracchio 
— non senza dover ricorrere 
ai tempi supplementari — le 
cose andarono meglio in se
guito. 

a Erano quindici le squadre 
partecipanti a quel mondia
le. La sanguinosa tragedia che 
a breve distanza avrebbe in-
vestito l'Europa e il mondo 
si stava gia consumando in 
terra di Spagna, dilaniata dal-
l'assalto fascista, e in Austria, 
che l'Anschluss, con l'annes-
sione alia Germania nazista, 
aveva cancellato. Alle assen-
ze inevitabili di tali Paesi si 
erano aggiunte le defezioni 
per ragioni diverse di Uru
guay e Argentina. La rappre-
sentativa azzurra, per awer-
sione al regime, veniva del 
resto accolta con freddezza e 
ostilita dai molti antifascisti 
italiani presenti in Francia. 

Le squadre piii temibili ri-
sultavano quindi il Brasile, 
l"Ungheria, la Cecoslovacchia, 
la Germania (forte degli in-
nesti dei calciatori austriaci) 
e la stessa Francia. 

Fu contro quest'ultima che 
gli italiani, con due ali di
verse, Biavati e Colaussi, e Fo
ni al posto di Monzeglio, ot-
tennero flnalmente una limpi-
da vittoria. «La Francia era 
forte allora — dice Biavati — 
come forse non lo fu mai piii. 
In porta aveva un gigante 
come Di Lorto, a vanti uomini 
come Heisserer, Mattler, Ni
colas... ». 

Gol di Colaussi subito e pa-
reggio di Heisserer; poi, nel
la ripresa, due gol di Pio
la il secondo dei quali, su 
splendido cross di Biavati, 
sollevb l'entusiasmo. 

• LTio rivista di recente in 
film — dice — la scena di 
quel gol. Da sinistra mi era 
giunto un improwiso traver-
sone che mi prese quasi in 
conlfopiede. Ricordo che la 
palla mi p?ssb davanti e do-
vetti andarla a cercare sulla 
destra. Strinsi rapidamente e 
crossai: Piola svettb su tutti e 
di testa segno. 

« Nella partita seguente con
tro il Brasile ci fu poi quel 
rigore-beffa di Meazza di cui 
parlavo prima. Aveva aperto 
la segnatura ancora Colaussi, 
smarcato al centro da Piola. 
raccogliendo un mio cross... 
Ricordo del resto che erava
mo piuttosto caricati: c*era 
stato alia vigilia una sorta di 
incidente tra noi e loro per 
l*uso deH'unico aereo dispo-
nibile per trasferirci da Mar
siglia a Parigi, per la finale, 
nel caso che avessimo vinto 
noi, e i brasiliani ci aveva-
no ostinatamente risposto pic-
che...». 

Anche Pozzo, il nostra C.T. 
che era andaio a trovarii a 
La Ciotat, dove si trovava in 
ritiro, cita questo cunoso 
episodio nel suo libro di me-
morie. Val la pena di menzio-
narlo: aPotei flnalmente par-
lcre con due dirigenti e feci 
la proposta che mi pareva co
si semplice e naturale. Do-
lenti ma l'aereo era gia sta
to da giomi riservato per lo
ro*. «Va bene, ma eventual-
mente esso potra venir passa
to a chi vincera la finale* 
« Dolenti. ma a Parigi ci dob-
biamo andare noi*. wMa se 
perdete, dovrete allora cam-
biare rotta e andare a Bor
deaux *. «Dolenti, ma questo 
non succedera ». « Perche? ». 
• Perche a Marsiglia vincere-
mo noi». a Gia stabilito?». 

« Gia stabilito ». « Allora do-
lente sono io di avervi dl-
sturbato ». 

Dopo questa frustata all'or-
goglio degli azzurri, «dolen-
te » fu, come si diceva, l'epi-
logo per i carioca. L'ltalia vin-
se 2-1 sprecando alcune oc-
casioni con Biavati e Piola. 

La finalissima a Parigi con
tro l'Ungheria sanziono la su-
premazia del calcio azzurro. 
4 a 2 per gli italiani con i 
maestri danubiani spesso fra-
stornati, dominati da una 
squadra che teneva saldamen-
te il centrocampo, mantene-
va, di regola, il controllo del
la palla e si scatenava a 
momenti in ubriacante palleg-
gio con tutto il quintetto 
d'attacco. Non potevano dun-
que piii sussistere dubbi sul
la legittimita di tale succes
so. « Sul primo gol — preci-
sa Biavati — il pallone era 
quasi scappato di mano al 
portiere ungherese, malgrado 
3i trattasse di un tiro senza 
molte pretese; ma il secon
do fu splendido: quattro-cin-
que passaggi di "prima" di 
tutto 1'attacco con saetta fi
nale di Piola... Sul quarto 
gol confesso invece di aver 
avuto paura di tirare... poco 
prima avevo preso un paio... 
cosi smistai a Silvio, che tol-
se la castagna dai fuoco... 

« In quel momento erava
mo quasi imbattibili: non a 
caso, delle circa venti parti
te che disputammo in segui
to, perdemmo solo con l'Au-
stria, nel '49, quando si eb-
be il debutto di Boniperti e 
Carapellese...». 

In quegli anni, intanto, il 
Bologna aveva vinto due scu-
detti: nel '38-39 (quando nel-
le sue file militavano ancora 
autentici grossi giocatori: e 
basterebbe ricordare quel suo 
flor di quintetto d'attacco for-
mato da Biavati, Sansone, 
Puricelli, Fedullo e Reguzzoni) 
e, dopo il secondo posto del 
'39-'40, nel '40'41: ma, gia 
allora, un'epoca del calcio ita
liano si stava oramai conclu-
dendo. 
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S e r g i O C O S t a Amed*o Biavati con la maglia tklla Nazionala, ai tempi del trionfo azzurro net mondial! dai 1938. 

£iimiiiiiiiiimmii niiiimiiimimiiiij: 

Solo di chi e morto si puo 
dire che si faceva spingere? 

Appendice polemica ai Giro 
motociclistico (l'ltalia 

Occorre punire 
anche 

le intenzioni 

Certo. tra la mirmde di 
calciatori domenicali molti 
appaiono promettentissimi 
r oltre che speranzosissimif. 
Tuttavia se qualcuno nesce 
ad avanzare ed emergere. 
per reale talore. tiene sot-
toposto ad incitamenti pri
ma. ed in segvito a parti-
colari sorvegltanze e cure, 
si da renderlo presto indi-
sponibile e ipersensibUe: 
perche a forza di colpi e 
colpetti qualcuno. forse, si 
irrobustisce, ma la maggior 
parte si stanca. 

In Francia. Svizzera, Au
stria (in Italia di rado, pur-
troppo) ho visto sempre 
punire sgambetti e falcia-
te, in area o fuori area, 
anche se non consumati: va
le a dire punire anche solo 
I'intemione. E 0ustamen-
te! 

Speriamo di adegitarci 
anche da noi, a titolo pre-
monitorio. 

MINO COLOMBO 
(Milano) 

Ho seguito domenica 
scorsa alia TV il processo 
alia tappa del Giro d'ltalia. 
Argomento del giorno: lo 
scandalo delle spinte. Con
fesso che sono stata spia-
cevolmente colpita datl'at-
mosfera dl vera e propria 
omerta che e venuta fuori 
dalle interviste, solo appa-
rentemente libere e spre-
giudicate. 

Un esempio per tutti. Un 
signore che non conosco e 
di cui non ricordo il nome, 
ma che deze essere un tec-
nico da molti anni nel 
mondo del ciclismo. ha fat
to una lunga « spregiudica-
ta » ftltppica contro coloro 
che sostengono che un tem
po i campioni non si face-
vano spingere. A dimostra-
zxone che il sistema delle 
spinte e vecchio quanto il 
ciclismo. questo signore ha 
citato una *erie di fatti n-
ferttt a numerosi * campio
ni » del passato 

Ebbene, Vumco nome che 
piii volte e risuonato senza 
essere nascosto da incom-
prensibili penlrasi e stato 
quello del defunto Fausto 
Coppi. Gli altri. i r in . sono 
rimasti per gli spettatori 
dei fatiscenti * vincitore del 
Giro dell'anno tale...», o 
c vincitore della tappa di... 
nel...» ecc. Coppi. morto, 
pud essere impunemente ci
tato come esempio di cam
pioni che si facevano por-
tare a braccia al traguardo 
dai gregari; i vivi meglio 
non nommarli. Possono 
sempre dare querela e il 
coraggio dt assumersi fino 
in fartdo la responsabilita 
delle proprie affermaziom 
non e etidentemente dono 
di tutti. 

GINA MOSSINO 
(Roma) 

Dal 4 al 10 maggio ha 
avuto luogo il sesto Moto-
giro d'ltalia, organizzato 
dalla Federaztone Motocicli
stico Italiana. Una impor-
tante manifestazione moto-
ristica. 

E' accaduto perb che du
rante la tappa TermoliPe-
scara 22 concorrcnti, tra i 
quali I'intera squadra della 
« Macar» hanno sbagliato 
percorso giungendo forte-
mente penalizzati. Nono-
stante questo sono stati 
riammessi m gara senza 
alcuna penalita. contrana-
mente a quanto il regola-
mento stabilisce, la qual 
cosa ha faconto nettamen-
te questa squadra sconten-
tando tutti gli altri parteci
panti; fra essi quelli delle 
«Fiamme oro» si sono ri-
tirati per protesta. Si tenga 
presente che il giorno pre-
cedente I'intera squadra di 
una scuderia di Firenze, 
atendo sbagliato strada. era 
stata invece penalizzata Per 
chi ha avuto il coraggio di 
protestare per le mancate 
penalizzazioni vi sono state 
da parte dei commissari di 

gara. lusinghe e persino mi-
nacce di squalifica. 

Tutto questo volevo dirtl, 
cara Unita, perche~ certe in-
giustizie si commentano da 
se 

UN PARTECIPANTE 
AL M O T O G I R O 

• Napoli) 

Si e visto che I' Inter non e 
tutta l'ltalia calcistica 

Adesso che il camptona-
to e finito nel modo che 
tutti sanno, sard grato se 
terranno ospitate queste 

mie poche righe di sfogo, 
sia pur ritardato. Questo 
perche a suo tempo ero 
rimasto letteralmente mdi-
gnato leggendo le corbelle-
rie scritte. a commento del 
dopo partita Inter-CSKA, 
dai giornale «La Notte» 
Esso deplorava che gli 
sportivi bolognesi fossero 
andati alio stadio ed aves-
sero tifato per i bulgari per 
tutto Varco dei 90 minuti dt 
gioco. 

Considerando che ogni 
sportivo Ufa per quel che 
ha nel cuore, come poteva
no i felsinei in questo caso 
tifare per i ner azzurri. 
quando sono antinteristi 
per eccellenza? 

Cosa e'entra lo spirito na-
zionalistico, di buona me-
moria, tanto caro al Nutri-

zio7 Niente. perche la tanto 
discussa Inter non rappre-
senta per nulla l'ltalia cal
cistica. semmai una gran 
massa di sportin. Come 
possono gli interisti invo-
care, in un incontro inter-
nazionale. che tutti tifino 
per la loro squadra? 

E i redattori della a Not
te a non avevano certamen-
te dimenticato quello che 
avevano scritto aU'indoma-
ni dell'incontro di San Siro 
contro i bolognesi, rei solo 
di essere stati danneggiati 
dall'arbitro; mentre a di
stanza di appena otto gior-
ni, dopo la vittoria del Bo
logna sulla Juve, gli stessl 
avevano osannato al gran 
gioco sciorinato dai Bolo
gna. E' mai possibile che 
gli interessi dell'Inter deb-
bano sempre essere con-
sidcati da loro I'unico pun
to di riferimento? 

ANTONIO BECCATI 
(Milano) 
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