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Dietro la facciata delle Ol impiad i del dopoguerra 

Londra'48: via libera al fenomeno Papp 
e ...ai calciatori scandinavi in Italia 

In un clitna di «austerity», conseguensa deWimmane conjlitto da poco conclusotti, ffli ingle&i organizzarono un'edi-
. zione seria e valida, che fece conoscere al mondo nomi prestigiosi: Adolfo Consolini, Fanny BlaukerS'Koen, Emil Zato* 

pek, Gaston Reiff e Bob Mathias, oltre a ISordahl, Gren, Liedholm, Praest, John e Karl Hansen, Pillmark e Jenssen 

Quaranta anni dopo, di nuo
vo a Londra, tornarono gli 
atleti di quasi tutto il mon
do. La guerra non era flnita 
da molto, i querrieri deposte 
le armi avevano infllato i 
guantoni, le scarpette da cor-
sa, i pantaloni candidi del gin-
nasta. le mutandine da ba'gno 
e cosi via. 

Londra 1948, come del resto 
Anversa 1920. e importante 
per il rltorno ad un dialogo 
amichevole fra i popoli del 
globo, per ricuperare gli anm 
perduti nel massacrarsi a vi-
cenda, per iniziare una nuova 
marcta verso i records, ver
so il meglio. Ai giorni delle 
Olimpiadi bisogna concedere 
questi meriti; di nessun altro 
tradizionale raduno politico 
ed artistico si pud dire altret-
tanto. Tuttavia il prologo di 
Londra fu del tutto commer-
ciale. Ricordiamo bene quella 
notte, 26 luglio 194S. 

Mancavano tre giorni all'ini-
zio dei Giochi. Nell'antico 
White City Stadium, quello 
dell'altra Olimpiade londlne-
se, I'impresario Jock Solo
mons presentb il campione 
del mondo dei mediomassimi 
Gus Lesnevlch. un duro del 
New Jersey, opposto alio sfl-
dante inglese Freddie Mills, 
un muscolare quadrato e vio-
lento, un giovanotto irsuto, 
rissoso e manesco che nella 
vita civile usava i rozzl me-
todi di convinzione del ser-
gente delta R.A.F.. dell'istrut-
tore di reclute, del boia del 
reparto, come dicevano i suoi 
soldati. Trattandosi di una 
rivincita, 46 mila persone pre-
sero posto nello stadio. Jock 
Solomons conteggib, alle bi-
glietterie, quasi 180 milioni 
di lire. La prima sflda, nel 
1946 entro il ring deZZ'Harrin-
gay Arena, era stata vinta da 
Lesnevich per k.o. nel 10* as-
salto, ma Freddie Stills si 
niece nella partita giusta. Per 
1: tempestosi rounds I'ingle-
se usb il martello e il rude 
Gus fu costretto in ginocchio. 
sia pure fugacemente sul fini-
re. Freddie Mills, nuovo cam
pione del mondo delle «175 
libbre u rese tremendamente 

orgogliosa tutta la vecchia In-
ghllterra e la sua pugnace 
gente. Costoro avevano vinto 
la guerra e nella « boxe», la 
loro passtone secolare, era-
no arrivatl sulla vetla. 

La Olimpiade tncomlncib 
quasi in sordma Freddie 
Mills il pugile pro/essionista 
era I'eroe del momenta e non 
il velocista Mc Donald Bailey 
una pantera colorata, non il 
maratoneta Thomas .Richards, 
non 7niss Gardner ostacolista 
fulminea e neppure il pugile 
mediomassimo Donald Scott 
campione dell'Impero sui qua-
li i pronosticaton dell'Isola 
contavano assai per Z'onore 
britannico. II tempo, sopra 
Londra, risultb quasi sempre 
piovoso. 

L'olandese Fanny Blankers-
Koen, una delle protagoniste, 
lo definl «tempo pestilenzia-
le». La pista dello Stadium 
era sempre bagnata e tn al-
cuni settori addirittura inon-
data. Cib non imped'i a donna 

Fanny di aggiudlcarsi quattro 
meduglle d'oro- nel cento pia-
ni superb la londinese Doro
thy Manley, sui duecento stac-
cb di quasi un secondo I'al-
tra inglese Audrey William
son, negli 80 metri con osta-
coli guizzb davanti a Maureen 
Gardner mentre nella staffet-
ta veloce (4 x 100) portb al 
trlonfo VOlanda davanti al-
I'Australia ed al Canada. 

Dopo I'ultima medaglla Fan-
ny Blankers-Koen disse al si-
gnor Koen suo marito- «...Jan, 
lo non correrb piii. Voglio ri-
tirarmi dalle piste... sento 
venire avanti un forte esau-
rimento psichico. Adesso ho 
paura di perdere...». E Jan 
alia moghe: « ... Fanny, natu-
ralmente puoi smettere di 
correre se lo desideri, ma ti 
assicuro che ti pentirai per
che puoi vincere ancora... ma-
gari ad Helsinki fra quattro 
anni...». In Finlandia, nel 
1952, donna Fanny non riusci 
piii a vincere. i suoi muscoli 

Ltditlav « Laulo » Papp, il leogandario pugila ungherese vincitore di 
tra medaglie d'oro olimpiche (1948 , 1952, 1 9 5 6 ) . 

GIOCHI OLIMPICI: UNA STOMA LUKGA SHTANTASEI ANNI 

Nel «circo» di Parigi 
si salvo Kraenzlein 

Fu Finventore nel 1900 Mia tecnka degli ostacoli • Primo «oro» all'Italia: 6 di 
Irissina neirequitailone - Gare 4\ salto in alto, in lungo e triplo senia rincorsal 

© 
Dopo 1'incoraggiante esito delle Olimpiadi 

di Atene i greci fecero fuoco e fiamme per
che i Giochi avessero la loro sede perma-
nente nell'ElIade secondo l'antica tradizione. 
E la loro richiesta trovd sostenitori anche in 
altri Paesi ma De Coubertin e i maggioren-
ti del C.I.O. non ne vollero sapere. 

Le Olimpiadi avrebberc dovuto cambiar 
sede, di volta in volta, affinche non una 
ma piii Nazioni potesseno essere luogo d'in-
contro «della migliore gioventu del mon
do ». La diatriba si trascino a lungo ma ad 
interromperla venne la guerra greco-turca, 
che obbligb i dirigenti ellenici a rinunciare 
ai loro propositi. E De Coubertin, manovran-
do abilmente in serw al consesso sportivo 
internazionale riusci a far assegnare alia 
Francia la seconda edizione dei Giochi. 

Mangiatori di fuoco 
Per il 1900 era stata decisa a Parigi 1'aper-

tura della grande esposizione universale. 
Quale opportunity piii propizia quincL per 
organizzare. in concomitanza con l'« Expo», 
le Olimpiadi? Quale occasione migliore per 
una propaganda a favore dello sport a livel-
lo internazionale considerando che nella ca
pitate francese sarebbe venuta gente da tutte 
le parti del mondo per vedpre 1 "Esposizione? 

E poi Parigi possedeva una serie di im-

fiianti sportivi assai moderni e attrezzati per 
'epoca fra i quali il famoso Parco dei 

Principi, che Henri Desgrange, i'ideatore del 
«•Tour», fu ben lieto di mettere a disposi-
zione del C.I.O. (il Comitato olimpico inter
nazionale). De Coubertin e i suoi amiri non 
avevano dunque dubbi: quella di Parigi sa
rebbe stata una grande Olimpiade. Invece 
fu un disastro. 

Gli organizzatori dell*« Expo » consideraro-
no infatti i GLochi nient'altro che elementi 
di attrazione in piii nel p-ogramma degli 
Spettacoli allestiti per divertire i vtsitatori; 
una serie di -.nanifestazioni da affiancare ai 
«numeri» dei circhi (al punto che si tentb 
di far disputare le gare cicilstiche su pista 
sotto il tendone di uno di essi), ai Luna 
Park (dove si esibivano gia altri «sportivi» 
quali 1 mangiatori di fuoco, gli ingoiatori di 
spzde. gli spez.ta*.ori di catene con i denti, i 
sollevatori di pietre come ebbf a dichiarare 
uno dei maggiorenti dell "Esposizione). 

II programma delle prove olimpiche. inol-
tre. fu diluito in un arco d: tempo incredi-
bilmente lungo: cinque mesi! E non parlia-
mo dell'organizzazione. La magglor parte 
degli atleti dovette cercar.i Talloggio per 
propno conto i lanciatori furono mandati a 
disputare le loro gare sui campetto del Ra
cing al Bois de Boulogne sicche molti di-
schi finirono sui ra.ni fronzuti degli alben... 

Nonostante cib il bilancio sportivo della 
seconda Olimpiade pub essere :onsiderato 
positive sia come partecipazione (furor.o 
presenti 1 066 atleti in rappresentanza di ven-
ti Paesi, fra 1 quad sei donnc, tutte tenniste), 
sia dal punto di vista tecni~o (undici primati 
olimpici e cinque record mondiali). 

A Parigi fecero la loro prima apparizione 
anche gli italiani; erano dodici, vi andarono 
a proprie spese e si comportarono piii che 
dignitosamente. Uno di essi, anzi, il conte 
Trlssir>o, conquistb la prima medaglia d'oro 
per l'ltaini vlncendo una gara di equitazione. 

In generale, furono ottenuti. specialmente 
aall'atletica leggera risultati piii che rimar-

chevoli. Si pensi alia vittoria dell'americano 
Jarvis sui cento metri piani in 10"8 e a quel
la del suo connazionale Burke sui quattro
cento piani in 49"4, tempi davvero eccellenti 
(tanto per fare un esemoio, in Italia, nel 
1972, non sono po; moltissimi gli atleti ca-
paci di far meglio). Ma l'epbnimo, cioe 
l'« eroe », il protagonista, della seconda Olim
piade fu unaltr.o .imericano, Kraenzlein, che 
s'aggiudicb la medaglia d'oro nei cento e 
duecento ostacoli e nel salt'* in lungo con 
rincorsa (dobbiamo preefsare «con rincor-
sa» perche nelle prime ediziom delle Olim
piadi si disputarono gare di salto — alto, 
lung.o e triplo — anche da fermo. specialita 
nelle quali spopolb 1'americano Ewry. che 
fece incetta di medaglie). 

A Kraenzlein non va soltanto il merito del
la conquista di tre medaglie d'oro, ma, so-
prattutto, quello di essere stato, si pub dire, 
il creatore della tecnica della corsa a osta
coli. II n passagglo » sulle barriere — a gam-
ba tesa e in ve!.oci*a — e il numero dei 
passi da compiere fra un ostacolo e 1'altro, 
due problemi che nessuno degli ostacolisti, 
sino ad allora, si era mai posti o quasi, di-
vennero per Kraenzlein il fnotivo di attento 
studio, di cura assidua, di lllenamenti ripe-
tuti sino alia r.oia. Kraenzlein, insomma, fu 
forse il primo atle'a modamo che non ga-
reggiasse d'istinto. 

Aveva letto che i competitori degli antichi 
giochi ellenici venivano addirittura da cele
brate scuole, che curavano tanto gli allena-
menti quanto la nutrizione. che. specialmen
te nel periodo della preparaz'.one. conduceva-
no vita spartana. che perfezionavano ogni 
giorno di piii la tecnica. E sul campo trion-
fb fra 11'ammirazfone dei suoi stessi antago
nist i. insegnando che prima di saper vincere 
bisoena saper soffrire. 

Pallanuoto e pugni 
De Coubertin fu nrofondamente scosso da 

cib che accadde nella sua Parigi in occa
sione della seconda edizione dei Giochi. Un 
gicrno ebbe a dire con amarezza- «Hanno 
rovinato la nostra opera». Ma non tutte le 
colpe poss.ono essere imputate ai maggio
renti dell'a Expo». Anche .1 C.I.O. aveva le 
sue. C'erano sport in programma che tali 
crano soltanto di nome (fu disputata una 
gara di ^essanta mo,ri a nuoto sott'acqua), 
i regolamenti di uno stesso sport non erano 
unXormi nei vari Paesi (nel corso del tor-
neo di pallanuoto si incontrirono le squadre 
della Francia e della Gran Brctagna, ciascu-
na con un proprio regolamento. L'arbitro. 
un tedesco. dal canto suo applicb quello vi-
gente in Germania, e. si capisce. la partita 
fini con una scazzottatura generate fra i gio-
catori ai quali si uni lo scarso pubblico pre-
seme». le gare di nuoto furono effettuate nel
la Senna a favore di corren'e. 

E gli americani, che avevano fatto incetta 
di vittorie e di primati. rivendfearono con 
insistenza il diritto di organizzare la teiza 
edizione dei Giochi. De Coubertin e il C.I.O. 
erano contrari perche, a queH'epoca, dati i 
mezzi di com;inicazione, * l'America stava 
lontana assai». Ma i success ottenuti, la fi-
ducia nella « giovane America », I'entusiasmo 
«yankee» fecero si che !a terza Olimpiade 
fosse assegnata ad una citta degli Stati Uni-
ti, che avrebbe dovuto esseri; Chicago. 

Pierre De Coubertin, piu lardl. non si pen-
tl mai abbastanza di queila decisione. che 
rischib di seppellire per semprp le Olim
piadi. 

Carlo Giuliani 

erano stanchl ed erano sorte 
altre stelle: Marjorle Jackson 
australiana. Shirley Strickland 
de la Hunty pure dell'Austra-
lia. Daphne Hasenjager del 
Sud-Africa ed altre ragazze 
saettanti. 

Ad ogni modo la XIV Olim
piade di Londra apparve au-
stera quanto quella di Berli-
no. nel 1936 al tempo di Hi
tler e del nazismo. era stata 
cupa e gonfla di slmboli lu-
gubri e guerrieri. Fu perb una 
austerity dlgnitosa e flera co
me ad Anversa nel « venti »: 
niente di superfluo ma tutto 
il necessario. Non c'erano a 
Londra generali in penslone 
per il baclamano alle dame 
come a Roma nel 1960, in 
compenso un'organizzazione 
precisa e svelta. Intorno alio 
Wembley Stadium, come del 
resto ad Anversa, c'erano an
cora troppe rovine delta guer
ra per pretendere qualcosa di 
meglio. 

Londra sard ricordata. nel 
tempo, come /'Olimpiade del
la sintesi e il suo motto la
tino, «Citius • Altlus - Fortius)) 
non fu certo offeso e meno 
ancora tradito. La casa clne-
matograflca J. Arthur Rank, 
nel presentare al mondo il 
film dei giochi di Londra, lo 
intitolb, ricordiamo, «The 
Glory of Sport». E' un si-
gnificato vasto ma nel Wem
bley Stadium e fuort fu dav
vero uno spettacolo glorioso 
e splendido e pullto, degno 
di una Olimpiade della rina-
scita. 

Sopra ujia curva dello sta
dio troneggiava, in quei gior
ni un immenso tabellone elet-
trico dove, a lettere lumino-
se, si poteva leggere lo sto-
rico motto di Dorando Pielri. 
In inglese, era cosi: « ... The 
important thing in the Olym
pic Games is not winning but 
taking part. The essential 
thing in life is not conque
ring but fighting well». In 
quel momenta, perb, tali pa
role ci sembrarono retoriche 
e false. In quel primo ten-
tativo di rappacificazione ge
nerale, i vinti erano stati e-
sclusi dai Giochi, la terribi-
le sanguinosa lezione della 
guerra non era servita agli 
uomini per niente migliorati, 
cambiati, resi piii tolleranti 
e comprensivi. Fu un minu-
to amaro. 

L'Olimpiade di Londra 1948 
si sviluppb rapida con risul
tati brillant:. Si confermaro-
no veccht campioni che la 
guerra aveva bloccato nel 
periodo del miglior rendimen-
to. si rivelarono nuovi talenti. 
Era accadula la medesima co-
su nel 1920, ad Anversa, dove 
gareggiarono 2540 atleti di 29 
nazioni. Allora, in quello sta
dio, esplose il piccolo velo
cista californiano Charles Pad
dock, la nvova freccia sulla 
doppia distanza, e ci fu ta 
grande sflda fra il finnico 
Paavo Nurmi e il francese Jo
seph Guillemot degno succes-
sore del pavero soldato Jean 
Bouin. I cinque chilometri 

.spettarono appunto a Guille
mot mentre Nurmi prese la 
rivincita sui 10 mila metri. 
Un altro flnlandese Koteh-
mainen, un veterano gia me
daglia d'oro a Stoccolma nel 
'12, raccolse il massimo allo
ra nella maratona dove il no-
stro Valerio Arri giunse ter-
zo e. a sua volta, il recchio 
nuotatore hawaiono Duke 
Kahanamoku rivinse nei cen
to metri stile libero nel tem
po di un minuto e 4 decimi 
di secondo. II lombard^. Ugo 
Frlgerio. altro talento, n pre
se le medaglie d'oro nei 3 mi
la metri e sui 10 chilometri, 
invece il super-schermidore 
Nedo Nadi prlmeggib nel jlo-
retto e nella sciabola indtvi-
duale, nel floretlo, spada e 
sciabola a squadre: in totale 
il livornese catturb, ad An
versa. cinque medaglie d'oro 
e suo fratello Aldo soltanto 
tre! 

A londra, nel '48, la nostra 
medaglia piu prestigiosa la 
ottenne senza dubbio Adolfo 
Consolini nel disco che vinse 
davanti al corazztere Giusep
pe Tosi ed a Fortune Gor-
dien degli Stati Unlti. Altri 
atleti di nobile rendimento 
furono lo sprinter americano 
Harrison Dlllard, il fondista 
cecoslovacco Emil Zalopek 
battuto sut 5 chilometri dal 
fango e dal piii veloce belga 
Gaston Reiff; ma Emile si ri-
fece, poi. nei 10 mila metri 
dove staccb nettamenle Vnfri-
cano Alain Mimoun. un ser-
gente dell'esercito francese. 

Altri splendidi campioni. 
che resero magnifica la Olim
piade di Londra, sono stall il 
decathleta californiano Bob 
Mathias. che sembrb un Jim 
Thorpe in miniatura, tl due-
cent ista Nel Palton degli Sta
ti Uniti. la nuotatrice Annie 
Curtis del Texas, il giamai-
cano Arthur Wint vincitore 
dei 400 piani che. nel volto, 
sembrara un sosia del pugi
le cubano Luis Manuel Ro
driguez, atversario di Nino 
Benrenuti. 

Nei rings ohmpionici della 
Empress Hall, dello Empire 
Pool a Wembley, della Earl's 
Court, ebbe initio ta farolosa 
cavalcata del pugile ungherese 
Laszlo Papp che era stato, 
prima della gvcrra. un alllevo 
di Stecc Klaus assieme a Ju
lius Torma ed a Lajos Szigetl. 
Potente mancino, una lenta 
ma inesorablle macchina da 
combattlmento, apparve subl-
to Papp dai mustaccht mi-
nacciosl ed i migni di ferro. 
A Londra lottb da peso medio. 
Stese il flnlandese Resko, il 
lussemburghese Welters, il 
belga Cavianac e nella semi-
finale fece correre, da una 
corda all'altra. II toscano Iva-
no Fontana che era un tipo 
motto alto di statura e motto 
scaltro nel »uo «boxing* gib 

da pro/essionista. 
Per la medaglia d'oro Las

zlo Papp pestb duramente 
I'inglese John Wright che era 
coriaceo come un vecchlo 
cuoio. Invece Julius Torma 
vlnst, per la Cecoslovacchia, 
la medaglia d'oro del welters 
davanti al nero americano 
Horace Herring e al romano 
Alessandro D'Ottavio che co-
nosceva tutti i trucchi del 
ring. Curioso il destino di 
Torma che flsicamente ras-
somigliava a Papp: prima del
la guerra era ungherese, dopo 
dlvenne cecoslovacco. Steve 
Klaus fece I'impossibile per 
farlo passare professionista: 
era un campione del mondo 
in potenza. Difatti Julius Tor
ma rlsul'j. uno dei rarl vincl-
tori di Laszlo Papp sulla di
stanza dei tre rounds. Quan-
do Torma uscl dalle corde, 
entrb nel Parlamento del suo 

Paese: era un ragazzo istrul-
to ed intelligente. 

Londra fece conoscere an
che Gunnar Nordahl, Gren 
e Liedholm futuri assi del 
football professionistico ita-
llano. Con slmlll glocatori la 
Svezia ottenne facilmente la 
medaglia d'oio davanti a Ju
goslavia e Danlmarca che, a 
sua volta, presentb Pillmark, 
Jenssen. Ploeger, Praest, Karl 
A. Hansen e John Hansen, 
nomi ben noli ai nostri tifosi, 
che negli anni seguenti fece
ro la fortuna del Bologna, 
della Inventus, dell'Atalanta 
e di tanti sensali italiani. 

Londra 1948 e servita pure a 
questo. Purtroppo si trutta di 
un aspetto negativo di quella 
flera e v>lrile Olimpiade, che 
austeramente tentb dl ripa-
rare ai danni morali della 
guerra. 

Giuseppe Signori 

Adolfo Consolini, II grande e complanto ditcobolo Itallano trlonfatore a Londra nel 1948. L'alleta 
Veronese, che gia aveva iscrllto il suo nome nell'albo dei prlmatlitl mondiali con un lanclo dl 
53,34 melri nel 1941, trlonfo nel priml Giochi del dopoguerra battendo I'altro axzurro « Bep. 
pone » Tosl. 

Carrellata sugli azzurri dell'atletica a Monaco: SCATT1STI E VELOCISTI 

Mennea sfoglia la margherita 
ma forse prevarra il 
«fascino di Berruti» 

La FIDAL definisce Borzov «una fastidiosa, sgradevole ombra» 
cui il ragazzo di Barletta si e attaccato - Magia e superstizione 
anziche precisi esami tecnici - La falsa esigenza delle staffette 

Pietro Paolo Mennea, il nuovo talento dell'atletica italiana. II ragazzo 
pigliese e ora la piii concreta speranza di medaglie dopo il cedi-
mento del tre maggiori aspirant! al podio di Monaco • cioe Fiasco-
naro, Arese e Dionisi-

Atletica pesante-. azwri a ierra 

Tramontato Fabra 
rimane il vuoto 

Intervista con Gerolamo Quaglia, ex selezionalote: «Hon 
si spende ancora abbastanza per quesie dure discipli
ne* - a Che fine ha fatto il famoso discorso nuovo? % 

L'atletica pesante che com-
prende i due stili di lotta, li
bera e greco romana, la pe-
sistica e, ora, anche il judo, 
e notoriamente uno sport po-
vero e neppure molto segui-
to, perche costruito su enor-
mi sacrifici e sofferenze si-
curamente superiori al pugi-
lato, tanto per rimanere nel-
l'ambito degli sport nidi, che 
offre assai piii soddtsfazioni 
di pubblico, di popolarita e di 
denaro. Anche se questo vale 
soltanto per i campioni piii 
bravi. 

Ma l'atletica pesante neppu
re per i piii bravi pub offrire 
piii che medagliette. E sono 
poche anche queste perche di 
Iottatori o pesisti bravi non 
ce ne sono piii molti nel no
stra Paese, che pure, nella 
graduatoria di tutti i tempi 
vanta un lusinghiero settimo 
posto su un complesso di 43 
nazioni partecipanti alle Olim
piadi. 

Perche? Lo chiediamo a Ge
rolamo Quaglia, campione di 
Italia per diversi anni, terzo 
alle olimpiadi di Amsterdam. 
ricostruttore e allenatore del
la nostra nazionale di lotta 
dal 1947 al 1960. Con lui alia 
guida (e con tin altro geno-
vese. Luigi Cardinale, diretto-
re tecnico) gli azzurri otten-
nero ottime aflermazioni e 
collczionarono successi in 
campo mondiale fino a porta-
re la nostra atletica a HvelH 
competitivi con le nazioni tra-
dizionalmente piii forti. 

n Si parla di un "discorso 
nuovo" — esordisce — che i 
dirigenti della FIAP avrebbe-
ro fatto dopo le olimpiadi di 
Roma, cioe dopo la mia estro-
missione. Io non nego che 
fosse necessario fare qualco
sa per questo sport dimen-
ticato, che viene a galla sol
tanto all'epoca delle Olimpia
di; ma cosa e stato fatto? 
Quali sono stnti i risultati? 
Si affermb che si doveva fa
re largo ai giovani e cosi ven-
nero messi In disparte cam
pioni come Fabra, tanto per 
fare un esempio, per modo 
che gli stessi giovani veniva
no a mancare della necessa-
ria esperienza e di una pre-
ziosa scuoln direttu. 

«E va bene: largo ai gio
vani. Ma, di grazia, che 

gio 
fine 

hanno fatto oggi, quei giova
ni del 1960 e seguenti? Dopo 
dodici anni sono ormai vec-
chi, e con quale risultato? 
Nessuna medaglia, mai. Cosa 
facciamo: ricominciamo con 
altri giovani? Fino a quando? 
Non e tutto sbagliato, ci man-
cherebbe altro. Anzi. ora si 
concede qualcosa di piii alia 
atletica pesante e ci sono 
maggiori prcwidenze e aiuti 
e sostegni, ma si commettono 
troppi erron tecnici. Tanto 
per dime una. e sbagliato di-
videre i due stili di lotta nel 
periodo preparatorio, perche 
gli atleti imparano combatten-
do anche nello stile diverso; 
i liberisti si affinano ed i gre-
coromanisti si fanno piii fur-
bi; si integrano; si comple-
tann. 

«Invece oggi si organizza-
no le gare contemporaneamen-
te e cosi un atleta non pub 
partecipare ad entrambe. Io 
ho visto dei bravi ragazzi sul
la materassina, in tante gare. 
Tipi in gamba dawero ai qua
li manca soltanto quel "quic"' 
per fame atleti di livello in
ternazionale. Ma non e'e chi 
li indirizzi. chi li instradi, chi 
sia in grado di insegnare loro 
queste cose. Ma cosa credete, 
che negli altri Paesi siano tut
ti mostri? Niente affatto: sono 
soltanto bene preparati». 

«Un pronostico per Mona
co?!). 

« Vorrei poter dire qualche 
medaglia. ma non me la sen
to ». 

Si potra pensare che Qua
glia parli cosl per il risenti-
mento di essere stato allon-
tanato dalla guida della squa-
dra nazionale. ed invece chi 
lo conosce capisce benissimo 
che le stie parole sono detta-
te dal rammarico di non po
ter vedere tomare in auge 
una discipline che lui ha sem
pre avuto nel cuore e che ama 
come la sua famiglia. 

« Dicono che si accontentano 
di qualche quinto o sesto po
sto — conclude amaramente 
— ma non mi vengano a rac-
contare che e questo il "di
scorso nuovo" che intendeva-
no fare, perche allora, per 
questo tport. non r.'e davvero 
piii nessuna speranza ». 

Stefano Porcu 

Se un italiano appassiona
to di atletica risiedesse, met-
tiamo sulla Luna, quella veru 
naturalmente, e ricevesse so-
lamente la rivista « Atletica » 
edita dalla FIDAL, Vitaliano, 
dicevamo, si farebbe del mo-
vimento atletico peninsulare 
un'idea addirittura formida
ble. 

Nel numero di luglio del 
citato ebdomadario, a com-
mento del « chiacchierato » in-
contro milanese fra Italia e 
URSS. un ben conosciuto 
G.F.C. afferma, a proposito 
della squadra italiana, che 
ttforse si tratta del p'tit gran
de complesso messo in cam
po nella nostra storia atleti
ca». 

A proposito di Mennea sem
pre nello stesso pezzo si af
ferma che a adesso abbiamo 
per le mani il maggior velo
cista del continente ». Per suf-
fragare la sua teoria si dice 
che, all'Arena, nell'ultima fra-
zione della staffetta, «...riu-
scira ad allungare di un me
tro il vantaggio che su Bor
zov gli porta lo scapigliato 
Benedetti». 

Non si vuol certamente 
mettere in dubbio qui il va-
lore del magro velocista di 
Barletta che, molto probabil-
mente. e la piii valida carta 
per le medaglie che I'atleti-
smo italiano potra giocare 
sulle rialzate sponde del ver-
dastro rigagnolo maliziosa-
mente chiamato dai monacen-
si <c Nynphenburger Kanal» o 
Canale delle Ninfe Castellane. 

Ma se fosse proprio come 
afferma a Atletica » — e trat
tandosi del glornate ufficiale 
della Federazione si pub opi-
nare che i responsabili tec
nici non siano estranei alle 
credenze di G.F.C. — non si 
capisce perche si continui in 
giro ad affermare che Men
nea correra solamente i 200 
metri. 

Abbiamo qui solt'occhio una 
rivista statunitense che avan-
za ipotesi di classifiche olim
piche. Ebbene, nei 100 metri 
si da quasi per sconlata la 
vittoria proprio di Borzov, nei 
200 lo stesso sovietico viene 
posto invece idea'.mente die
tro Black e Quarrie. 

Abbiamo gia dello altre rol-
te che Vobbligare Mennea a 
disertare i 100 e a presentarsi 
solamente sulla distanza dop
pia. sa piu di magui, di su
perstizione, che di consapevo-
le. razionale decisione tecni
ca dettata da un preciso esa-
me della reale situazione del 
velocismo mondiale. 

Se Borzor e I'uomo da bat-
tere, I'uomo che ha promes-
so a se stesso i 9"8, e Men
nea si e * attaccato a Bor
zov come a una fastidiosa, 
sgradevole ombra » (come di
ce in altra parte della rivista 
succitata. con delicato e spor
tivo Unguaggio. il capo del-
I'ufficio stampa della FIDAL, 
diretto superiore di G F.C.), 
perche voter costringere Men
nea a inseguire il tenlativo 
di rinnovare i fasti del Ber-
ruti romano? Perche di que
sto si tratta. I tecnici nostra-
ni sono convinti che gli atle
ti italiani non siano degli scat-
tisti {cioe gente da 100 me
tri), ma relocisti (cioe gente 
da 200 metri). 

In effctti, se esaminlamo 
cib che dal 1900 hanno fatto 
gli atleti italiani nei Giochi 
olimpici sulle due distanze di 
cut si discute. ci si trova, 
soprattutto nei periodi piii 
vicini a not, davanti a fatti 
paradossali. 

Anzitutto. diamo I nomi dei 
partecipanti alle varie olim
piadi. 

100 METRI: 
Atene 1896: nessuno. 
Parigi 1900: Colombo. 
St. Louis 1904: netsuno. 

Londra 1908: Barozzi, Tor-
retta. 

Stoccolma 1912: Giougo. 
Anversa 1920: Zucca, Croci, 

Orlandi, Riccoboni. 
Parigi 1924: Frangipane, Bo-

nacina, Zucca, Torre. 
Amsterdam 1928: Reiser, 

Toetti. 
Los Angeles 1932: nessuno. 
Berlino 1936- nessuno. 
Londra 1948: nessuno. 
Helsinki 1952: Vittori, Mon-

tanari, Leccese. 
Melbourne 1956: Gnocchi, 

Galbiati, Colarossi. 
Roma 1960: nessuno. 
Tokio 1964: Giani. 
Messico 1968: Preatoni. 

METRI 200: 
Atene 1896: nessuno. 
Parigi 1900: nessuno. 
St. Louis 1904: nessuno. 
Londra 1908: Barozzi. 
Stoccolma 1912: Giongo. 
Anversa 1920: Orlandi, Ric

coboni. 
Parigi 1924: Pastorino. 
Amsterdam 1928: Toetti, Ca-

stelli. 
Los Angeles 1932: nessuno. 
Berlino 1936: nessuno. 
Helsinki 1952: Sobrero, San-

germano, Grossi. 
Melbourne 1956: Lombardi. 

D'Asnasch. Giselli. 
Roma 1960: Berruti (cam

pione olimpico), Giannone, 
Sardi. 

Tokio 1964: Berruti (quin
to). Ottolina (ottavo). 

Messico 1968: Berruti, Giani. 
Ebbene, di tutti gli atleti 

citati nei 100 metri nessuno 

Curiosita 
a cinque 

cerchi 
• CM ARCIKRI BF.Mil. Ad An
versa nel 1920 il Belgio spopold 
nel tiro con 1'arco. Pensate: 8 me
daglie d'oro dl cui quattro a squa
dre. I titolf in palio erano 9 e 
1'unico superstite alia razzia fiarr-
mlnga fu il francese Brule. 
• WAYNE OOLLETT assicuratore. 
II campione americano. uno dei 
grandi favontt del 400 metri a 
Monaco, gia. studente della ccle-
bre UCLA, si e messo ad assi-
curare il prossimo. II suo sogno? 
Vincere la medaglia d'oro. E poi? 
Direnlre professionista di football 
americano o di pallacanestro e far 
cosi f rut tare il suo talento. 

• DIE SU DIET.! nella 100 km. 
di clcllsmo su strada ad Atene 
nel 1896. I part en ti di quella ga
ra erano. infatti, dieci; ma solo 
due raggiunsero il traguardo: il 
franees* Flameng (che Tinse in 
3 ore 8'19'"2) e il greco Kolet-
tis. 
• ttlLIIEKM RISK.% campione 
mondiale di Judo (pesi massimi) 
vuol succedere, nell'albo olimpico. 
al compatriota Anton Geestnk. Ha 
perfino respinto 1'offerU d'un club 
afneano (10 milioni di lire) af-
fermando che per ora tra i due 
tipi dl oro preferisce quello olim
pico. 
• • AFRII.E 1*96 - Sono in 
programma ad Atene batterie dei 
100, 400, 800 e le flnali del disco 
e del salto triplo. L'amertcano 
Connolly, vincitore di quesfultlma 
gara con tre balzi di 13.71 e il 
primo laureato delle Olimpiadi 
modeme. 
• SPARKOfltO FATALE - Nel 
1968 al Messico nella gara dl akeet 
(tiro al plattello) l'ltallano Oara-
gnanl e II sovietico Petrov si tro-
varono in parita e dovettero ri-
correre, quindl, per I'agtiudlcazio-
ne della medaglia d'oro alio spa-
regglo. Vinse Petrov. 

e mai riuscito a entrare in 
finale. II solo Frangipane nel 
1924 a Parigi, secondo nel 
primo quarto di finale die
tro lo statunitense Murchison, 
riusci ad arrivare fino all* 
semifinali, che, essendo dus 
di sei concorrenti ognuna, 
raggruppavano evidentementa 
i dodici migliori velocisti del 
mondo. Frangipane fin} sesto 
per cui lo possiamo ipotizza-
re fra I'undicesimo e il do-
dicesimo posto assoluto. 

Per trovare un'altra classi-
flea soddisfacente. ma infe-
riore a quella del siciliano, 
gia amministratore del gior-
nale Milano Sera, dobbiamo 
addirittura retrocedere at 
1900. II milanese Colombo 
(11"3) giunse infatti terzo nel
la serie in cui Jamis (USA) 
con 10"4/5 stabili I'allora pri-
mato del mondo. II secondo 
arrivato, I'australiano Rowley 
(11" netti) sara poi terzo in 
finale. Con un briciolo di fan
tasia, visto che gli ammessi 
alle semifinali furono dodici, 
possiamo immaginare il mila
nese tredicesimo atleta del 
mondo per quell'anno. Colom
bo in Italia era stato accre-
ditato a varie riprese in 10" 
e 4/5 e persino di un paio di 
improbabtli 10"3/5. Parados-
salmente il miglior tempo di 
un centista nostrano alle o-
limpiadi e di 10"6 (Giani, 
Preatoni). Orribile! 

Altra musica nei 200, che 
furono sottolineati da scarsa 
partecipazione fino alia decima 
Olimpiade, ma assai affollati 
di partecipanti negli ultimi 
cinque Giochi. Abbiamo (co
me si sa) addirittura un cam
pione olimpico (Berruti. evi-
dentemente) oltre ad un al
tro paio di finalisti a To
kio (Berruti quinto e Otto
lina ottavo). 

A dir la verita il comuni-
cato del CONI che elenca i 
ventitrc atleti sicuri sin da 
ora di poter calcare il suo-
lo della Baviera, non dice 
che Mennea correra questa 
o quella gara. Anzi non da 
nemmeno tl nome degli altri 
scattisti o vetocisti che sia
no, che pure attraverso i li-
miti superati avrebbero ilsa-
crosanto diritto di essere pr«-
senti ai rentesimi Giochi, ol
tre a Mennea. Essi sono: me
tri 100: Preatoni, Centaro • 
Zandano, tutti con 10"3: me
tri 200: Abeti con 20"7. Mm 
si sa che in cima ai pensie-
ri dei nostri tecnici di quah 
siasi epoca, e'e la staff etta. 
E a questo ridicolo Moloch 
si sacrifica persino il buon-
senso. 

Zembra che il responsabile 
tecnico del settore. che non e 
altri che quel Vittori che 
trovate segnato come parte-
cipante ai giochi di Helsin
ki. pretenda dt disporre di 
ben otto frazionisti. E tutto 
perchi due titolari della staf-
fetta, e precisamente Gueri-
nl e Benedetti, la quale staf-
fetta ha sconfitto sovietici § 
cubani. ma si e dlmenticata 
il bastoncino lungo la strada 
ad Aahrus e Oslo, non han
no limiti per partecipare al
le gare individuals 

Intanto Mennea sfoglia la 
margherita: 100 o 200? Ora 
che a Oslo sui 200 metri e 
stato sconfitto dallo statuni
tense Hart (che perb a Mo
naco farii solamente i 200), 
ha battuto Burton e Quar
rie che a Monaco fanno par
te della rosa dei favoriti per 
i 200, Tinker che fara so
lamente la staff etta veloce t 
J. Smith che correra i 400 
si rafforzera in lui Videa di 
correre la distanza che ha da-
to tanti onori a Berruti? 

Vedremo un po' come ft-
niranno le cose. Arrivederei 
al 10 settembre. 

Bruno Bonomtlli 

http://BF.Mil

