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DietroJa focciata delle 
Oiimpiadi del dopoguerra: 
Helsinki, tedizipnt A 
piu bella con un clamoroto 
©pisodio di 
morale alia rovescia 

* > 

per vilt& 
•< ^ t con poi i • - i ring 

gloria, titolo e miliardi 
Si tratta di Ingemar Johansson: in Finlandia scappd come un coniglio nella finale contro il giganttsco Eddie Sanders t, divenuto professionista, accumulo montagne di dollari contro Floyd 
Patterson in tre affaristiche sfide - L'eroe del 1952 fu Emil Zatopek, straordinario succtssore dell'klolo locale Paavo Nurmi - La massiccia e qualificata partecipazione degli atleti sovietici 

«... Io .sottoscruto, nella 
mm quulita di cittadlno, Fa-
scista e sportivo del Regime, 
mi impegno formalmente di 
fcsegulre tuttl gli ordinl che 
mi verranno dnti per la par
tecipazione dell'Itallu alio O-
limpiadi della vela, della cui 
squ.tdra ho l'onore di esse-
re dcsltjnuto nomponente. Di-
chiaro di essere pronto a par-
tire nella data che ml verra 
indicuta, mentre dichiaro che 
e a mia conoscenza che Pas-
seiuii dal mio domicilio va-
rierit fra i 30 e i 45 giorni. 
Mi impegno di eseguire tut-
ti gli ordini che mi verran
no dati dul Commissarlo Tec-
nico, dai delegati di questi, o 
da rappresentanti della Fe-
derazione, e di mettere a di-
sposizions la mia opera nel
la qualita di titolare, di ri-
serva, o in quella che sara 
giudicata opportune, sotto-
mettenaomi fin d'oru al giu-
dlzio, inappellabile, del Com-
missurio Tecnico per qualsia-
si questione che potesse sor-
gore, e di qualsivoglia indo
le o natura, impegnandomi 
altresi a prestare tutta la 
mia opera, nelle forme che 
verranno richleste, per con-
fieguimeiito dei fmi Altissi-
mi che la squadra della Ve
la italiana si propone di rag-
giungere. Sara mio obbligo 
speciale vigilare, con i miei 
fratelli di tutte le altre re-
gioni, a che la piu sincera 
concordia, il piu sereno spi-
rito di disciplina e di colla-
borazionn regni nella squa
dra, e di ci6 prendo formale 
impegno...». 

Questo slngolare edltto di 
gturamento. compilato con 
parole e frasi di stile litto-
rio, non c una fantasia po-
lemica ma fu realmente e-
manato dalle autorita politi-
c/ie c sportive, che poi era-
no quasi la medeslma cosa, 
ncl lontano 1936 alia vigilla 
della Olimpiade di Berllno. 

L'cditto era destinato, in 
pirlicolare. ai vetlstl perban-
che gh altri «azzurri» dei 
vari sports dovettero sotto-
scrivere impegnl quasi simi-
li. In quell'occasione la squa
dra italiana venne composta 
aa 182 concorrenti e 13 era-
no donne. Fra queste Ondlna 
Vaile st aggiudicd la meda-
glia d'oro negti 80 metrt con 
ostacoli. Le regale della ve
la si svntsero a Kiel, sul Bal-
tico, come accadra fra qual-
chc giorno in occasione del
ta Olimpiade di Monaco. 

Dopo tl giuramento, t no-
stn velistl partlrono in tre-
no. dalla stazione di Miluno, 
alle ore 10,30 del 22 luglio 
1936. Net grttppo figurava A-
gosttno Straulino, oggi am-
miragiio, allora riserva, as-
sieme a Dario Salata, del 6 
metri S.I. Esperia che a-
veva per timonlere Massimo 
Oberti con Giuseppe Volpi, 
Giovanni Stampa, Renato Co-
sentino c Giultano Oberti co
me equipaggio. A Kiel Z'Espe-
ria si piazzb al quinto posto 
dietro Gran Bretagna, Norve-
gla. Svezia, Argentina. II pre-
tidcntc della reale federazio-
ne italiana della Vela era il 
barone Alberto Fassini Ca-
mossi che, zelantemente, or-
dmb ai suoi baldi giovanotti 
di cantare « giovinezza » sotto 
le volte della stazione Cen-
trale prima che il treno o-
limpionico si mettesse in mo-
vimcnto per la Germania. 

« Kolossal» 
Pressapoco nel medesimo 

istante, da un porlo della pe-
nisola, prese il mare una 
squadra novate italiana diret-
ta a Kiel. Secondo gli orga-
nizzatari berlinesi quella del 
1936, la XI Olimpiade moder
na, doveva essere akolossala 
e. soprattutto. aveva il com-
pito di moslrare al mondo 
la potenza dello sport nazi-
sta e fascista. Si erano i-
scritte 49 Nazioni con 3834 
partecipanti e fra questi 328 
erano ragazze. La Germania 
primeggib nella graduatoria 
finale davanti aglt Stati U-
niti in quell'occasione guida-
ti. con estrema severita, da 
Avery Brundage che da atle-
ta militante si era tramutalo 
in dirigente. 

II peso massimo tedesco 
Herbert Runge otlenne una 
medaglia d'oro inaspettata 
aavantt al mulatto argentino 
Guillermo Lovell, fratcllo mi-
nore di Alberto Lovell che 
quattro anni prima, a Los 
Angeles, California, aveva sof-
flalo la medesima medaglia 
al lombardo Luigi Rovati. Nel 
lancio del peso Hans Woel-
ke. nel martello Karl Hein, 
nel giavellotlo Gerhard Stoeck 
catturarono altre preziose e 
non preventtvate medaglie 
d'oro, soffiandole agh ameri-
cani ed agli scandinavi, per-
che gli atleti della Germania 
erano davvero forti e ben 
preparali come, del reslo. Io 
sor.o a't'ialmente sia nell'O-
rest, sia nell'Est. 

Gli a azkurri» raccolsero 
medaghc d'oro con Ondina 
Valla, con il pugile Ulderigo 
Sergo. nei peso gallo, con i 
calciatori « studenti-professio-
ivsti » di Viltorio Pozzo. con 
gli schermidori del fioretto e 
della spada (Giulio Gaudini, 
Franco Riccardi, Gustavo 
Marzi, Ciro Verratti, Edoar-
do Mangiarotii, Saveno Ra-
gno, Giancarlo Comaggia-Me-
dici, Gioacchino Guaragna ed 
altri assi delle due armij, in-
fine nella vela con la barca 
di 8 metri «Italia» affidata 
al timoniere Giovanni Leone 
Reggio. 

Premi in argento e bronzo 
Oitennero. poi, Mario Lanzi e 
H ttaffetta veloce (Caldana, 

Gonnelll, Murianl, RagnlJ, 
Luigi Beccali e il dlscobolo 
Giorgio Oberweger, I clclisti 
dell'tnseguimento, lotto della 
Livornese, fiorettisti, spadisti 
e sciabolatori fra I quail Al-
do Montana e Pinton, II peso 
mosca sardo Gavlno Matta e 
il cupltano Abba. In totale le 
medaglie meritate a Rerlino 
e Kiel dallo sport itallano fu-
rono 22, quindi piu che a 
Meiico City nel 1968 

Dal a kolossal» tlpicamen-
te . teutonico scaturl, pert, 
una Olimpiade cupa e mlnac-
ciosa, gellda e razzista, nasi-
sta e guerrlera. Troppe ban-
dlere uncinate in giro nello 
Stadion e fuori, troppl vessll-
li con svastiche e drappi ne-
ri con il littorlo, troppe di-
vise politiche, brune e di al-
tro colore, troppl voltl da 
mastino di SS, pronti a ttcci-
dere a sangue freddo. troppe 
mtislchc suonate da orchestra-
nl marziali e non erano, si 
caplsce, il valzer della Casa 
delle tre ragazze oppure la 
Vedova allegra bensl metalll-
ci squilll d\ trombe. sibili di 
granate, fragore di bombar-
de, rauche melodie di solda-
ti in marcla verso la prima li-
nea, la guerra insomma. 

L'angoscia 
Ai vecchl combaltentl di 

Verdun e delle Argonne, di 
Flandra e della Mama, della 
Champagne e di Ypres quei 
suoni dovevano ricordare 
crocl e fosse comunl, giorni 
di ansia e di morte: molti 
veterani delta «grande guer
ra » delle due parti si tro-
vavano, difatti, nello stadio 
olimplonico di Berllno come 
spettatori oppure come dirl-
genti sportivi. Vedendo in 
corsa, impegnati nei salti e 
nei land quei vigorosi giova-
ni bruni e biondi, alti e bas-
si, leggeri e pesanti che si 
contendevano le medaglie ed 
i records, veniva da chteder-
si, COJI segreta angoscia, quan-
ti di essi sarebbero soprav-
vissuti al prossimo massacro. 
L'aria che spirava sapeva gia 
di armi, il 1936 fu virtual-
mente I'anticamera della nuo-
va guerra mondiale. 

II conflitto scatenato da 
Hitler non si fece attendere 
e Mussolini gli dtede presto 
una mano. Dei reducl da Ber
llno motifono in tanti. II fa-' 
moso mezzofondista Rudolf 
Harblng. accanito avversario 
del nostro Lanzi e medaglia 
di bronzo nella staffetta del 
miglio (4x100) scomparve du
rante una battaglia di car-
ri armatt nei pressi di Sta-
lingrado. II capitano Silvano 
Abba del Savola cavalieria, 
pure lui medaglia di bronzo 
ncl pentathlon moderno alia 
XI Olimpiade, rimase ucciso 
nelle steppe del Don duran
te una disperata, inutile ca-
rica del suo reqglmento. 

Nell'antichltd durante I 
Giochi se i greci si trovavano 
in guerra veniva proclamata 
una tregua con il nemico, in-
vece nel 1940 niente XII O-
limpiade (Tokio cedette il po
sto ad Helsinki), quattro an
ni dopo saltb la XIII O-
limpiada (a Londra) e dopo 
la resa dei conti si riprese 
soltanto nel 1948 proprio a 
Londra, nel Wembley Sta
dium aavanti a 100 mila spet
tatori per la maggior parte 
reduci dalla guerra. 

Se quelli del '48 sono pas-
sati alia storia come i Giochi 
della austerita e delle amici-
zie ritrovate, sia pure in par
te, I'Olimpiade di Helsinki, 
la quindicesima della serie, 
viene considerata la piii bel
la e, sportivamenle, la piu 
genuina. Anche i risultati tec-
nici furono britlanti, alcuni 
addirittura da ammirazione. 
Basta pensare alia maratona 
di Emil Zatopek, al nuovo 
trionfo di Laszlo Papp sta-
volla nei super-welters (kg. 
71). alle alzate di John Da
vis. il colossale medico nero 
di New York City, oppure al 
gran gioco dei calciatori un-
gheresi. fra i quali il portie
re Grosics e Puskas, il me-
diano Bozsik e il goleador 
Sandor Kocsis, che soffiaro-
no la medaglia d'oro alia Ju
goslavia del ballerina Vladi
mir Beara ed alia Svezia gia 
campione olimpica a Londra. 

L'Olimpiade finlandese si 
svolse dal 19 luglio al 3 ago-
sto 1952, vi presero parte 69 
Paesi con 4926 partecipanti 
fra i quali 518 donne. Gli 
tazzurri* furono 204, le ra
gazze 23. Germania e Giap-
pone vennero riammessi ai 
Giochi dopo il castigo di Lon
dra. inoltre per la prima vol-
ta si presentb sul campo la 
Unione Sovietica. 

I russi mancavano dal Fe
stival dello Sport dal 1912, 
ossia da Stoccolma, quando 
e'era ancora lo Zar. II viag-
gio per raggiungere Helsinki 
fu lungo e 'aborioso II tre
no aveva attraversato- Sviz-
zera, Germania, Danimarca e 
Svezia e per il Ballico btso-
gnb imbarcarsi, ' in Stoccol
ma, a bordo di vaporetti del 
tipo lacustre che andavano a 
carbone e qualcuno, forse, an-
cora a pala come ai vecchi 
tempi. Era estate ma in Fin
landia sembrava autunno, 
quindi una temperatura sti-
molante per gli atleti che a-
vevano lasciato il caldo tor-
rido del sud. Pioggia, vento 
teso che sibilava dopo il tra-
monto e un chiarore da mez-
zogiorno illuminava la mez-
zanotte. Per le strode si po-
tevano leggere le prime co-
pie dei giornali che uscivano 
in continuazione con dozzine 
di pagine ed enorml fotogra-
fie dei protagonisli. Helsin

ki, Kotka, Abo. Luhtls, Tam
pere, Turku, Harnaja, Talval-
lahti, Mcllahti furono alcune 
delle localita dove si svolse-
ro quei «giochi». E ogni 
giorno moltu acqua, puco so
le, malto vento che sembra
va arrivasse dalla Siberia 
tanto ululava trislemente in-
torno alle grondaie mentre 
in giro il paesagglo, con i 
suoi mille laghi, era splen-
dldamente tranquillo, silen-
zioso, rllassante per chl era 
giunto storditn dille metto-
poli. 

Lu XV Olimpiade venne I-
nuugurata nel pomeriggio del 
19 luglio, nello Studion di 
Helsinki, dal signor Paaslkl-
vi, presldente della Finlandia, 
che chiuse la sua allocuzlone 
con la sotlta, solenne frase 
dedlcatd alia glorlosa sconfit-
ta di Dorando Pletri nella ma
ratona di Londra. nel 1908, 
che dice, come ben sapete, 
«Importante ai Olochi oilm-
pici non e vincere ma pren-
darvl parte, perche l'essenzia-
lo della vita non e la con-
(inhla. ma il combattlmento 

leale...». Nulla cambia dun-
que. persino le bugie della 
retorica restano valide sino 
all'eternita. 

II ginnastu finlandese lleik-
ki Savolainen lesse 11 tradl-
zionale Oluramento degli A-
tleti mentre Paavo Nurmi, 11 
favoloso podtsta degli anni 
« Venti », J'Uomo Cronometro 
come venne chiamato quan
do mlgliorava i records mon-
dlali a declne. tomb di nuo
vo in pista, forse per I'ulti-
ma volta. 11 campione aveva 
parecchi lustrl suite spalle, 

Emil Zatopok, II trionfitor* di Htl i inki. II grand* atlala ctcotlovacce v i m * davanti agli ammirati 
finlandasl tra medaglia d'oro: nel 5000 metri, nei 10.000 • nella maratona. 

Curiositci 
a cinque 

cerchi 
• UNA BRL'NA CI IK VIKNK dal 
ghiaccio. Si chiama Brenda Ma
thews. e nata nel 1949 ed e neo-
zelandese. In quel lontano Paese 
in questi giorni ci sono 6-7 gradi 
sotto zero, ma con tutto ci6 Bren
da si allena a fondo e spent di 
raggiungere a Monaco la finale dei 
100 ostacoli ove vanta 13"4. 
• MEGLIO SOU. Nel 1908 a Lon
dra i 400 piani videro un solo fi-
nahsta per via di una pioggia di 
squalifiche. Si trattava dl Halswel-
le. mglese. che non ebbe, owia-
mente, difficolta a vincere. Nono-
stante ci6 realizzo (per quei tem
pi) un eccellente 50". 
• UCATTRO VOLTK I1IKCI. Va-
leri Borzov e davvero uno sprin
ter da medaglie. II 10" realtzza-
to ai recenti campionati dell'Unio
ne Sovietica e il quarto • euro-
peo * realizzato sui 100 piani nel
la sua splendida carriers. A Mo
naco — neanche a dirlo — e tra i 
favonti. 

• UN BIS RARO e quello dl Abe-
be Bikila nella maratona. Lo sfor-
tunato campione etiope. rimasto 
vittima di un mcidente automo-
bilistico che lo ha semiparalizzato. 
trionfd nel 'GO a Roma e nel '64 a 
Tckio nella difficile speciality. A 
Messico era fuori forma e si ri-
tiro, vinse il suo connazlonale Ma-
mo Wolde. 
• BKRRKTTO PORTAHHtTlNA. 
Dave Wottle, l'atleta di colore 
americano coprimatista desli &X> 
metri <r44".1> e favorito a Mona
co. gareggia con un berretto tipo 
baseball. Pare che gli port! for-
tuna e i fatti gli danno indubbia-
mente ragione, a parte il fatto 
owio che <i tratta di un fuorl-
cla<>se. Ma quel berretto baseball 
che non sia tl prrannuncio d*una 
nuova piu lucrosa, carriera? 
• NON C'E' DtK SKNZ.% TRE. 
II peso t sempre stato un fatto 
americano nella storia del Giochi. 
escluse due occasion:: 1920 col fin-
lande<? Poerhoela e 1936 col te-
dtsco Woelke. Ora ci sono 3 atle
ti della RDT (Bnesenick. Rot hen-
burg e Gies> decisi a far rispet-
tare — a «-uon di muscoli e di 
clas5e ~~ il proverbio € non e'e 
due... ». 
• PESCATORI D'ORO? I pesca-
tori sono in aaone per far am-
mettere il « lancio tecnico » tra le 
discipline olimptche. Si tratta In 
realta d'ano sport assai popolare 
soprattutto in Inghilterra e Stati 
Uniti. Si lancia da una pedana e 
... si prende all'amo una meda
glia d'oro. 
• BADMINTON. COS-E^ Nel 1908 
a Londra fu In programma il bad
minton. In Italia e pru noto come 
cvolano*. Vinse {'americano Gauld 
suglf inglesl Miles e I.ytton. Of-
gi 1'asso di questo sport e l'lndo-
nesiano Hartono. 

Pallamano: nata al Nord, cresciuta ali'Est 

Una «sorella» 
del foot-ball 

Pallamano e fedele tradu-
zione dl handball. Si tratta 
di uno sport relativamente 
giovane che gode di grande 
popolarita nel nord dell'Eu-
ropa e nei Paesi socialist! 
ma si sta sviluppando assai 
rapidamente anche nel Medi-
terraneo (in Spagna, Francia 
e Marocco e molto popolare) 
Italia compresa. Taluni so-
stengono che sia nato in Fran
cia durante la guerra '14-'18 
ma e piu ragionevole ritene-
re che la patria di questa di
sciplina sia la Danimarca al-
lorche Holger Nielsen, inse-
gnante scolastico, propose una 
versione del calcio giocato... 
con le mani. 

Nel corso degli anni la pal
lamano prese voga e da 11 
giocatori — che rendevano il 
gioco caotico e tecnicamen-
te poco valido — si trasformb 
in gioco a 7 che e la versio
ne moderna ospitata dai Gio
chi di Monaco e che, per la 
storia, 6ell'handball vedono il 
ritomo dopo il precedente di 
Berlino-1936 (vittoria della 
Germania su Austria e Sviz-
zera). 

Per not italiani sentire par-
lare di handball e come di
re tiro con l'arco, cioe qual-
cosa di curioso e di strano 
anche se e giusto rilevmre cbe 
esistono nel nostro Paese 200 
societa e 300 mila atleti pra-
ticanti (nel 70 le societa era-
no soltanto 89 e ci6 e chiaro 
indice del rapido sviluppo di 
questa pratica sportiva). Ma 
in altri Paesi come Ia Roma
nia, la Cecoslovacchia, la RDT, 
la Jugoslavia, la RFT, Ia Sve
zia, la Danimarca, la Polo-
nia si riempiono gli stadi. II 
De Coubertin di Parifi, a 
esempio, per la finale del cam-
pionato mondiale del 70 re-
gistro il tutto esaurito con 
presenza dell'Eurovisione. 

Abbiamo detto Campionato 
del mondo. Esatto. La pal
lamano vanta gia sette edi-
zioni mondial!: 1138 a Berli-
no con vittoria della Germa
nia su Austria, Svezia e Da
nimarca; nel 1954 in Svezia 
con vittoria dei padroni di 
casa (1714 sulla RFT); 1958 
nella RDT con una nuova vit
toria della Svezia (22-12 sulla 
Cecoslovacchia); 1961 nella 
RFT con vittoria romena (9-8 
sulla Cecoslovacchia); 1964 in 
Cecoslovacchia eon a l tn vit> 

toria romena (25-22 sulla Sve
zia); 1967 in Svezia con vit
toria ceca sulla Danimarca 
(14-11); infine in Francia due 
anni fa con il terzo trionfo 
della Romania (13-12 sulla 
RDT. 

Si disputa anche la Coppa 
dei campioni (come nel cal
cio) ed esiste una valida ver
sione femminile con le stesse 
regole maschili. I giocatori 
piu bravi — i Pele della si-
tuazione — sono il tedesco 
dell'ovest Hansi Schmidt e il 
romeno Gheorghe Gruia, ai 
quali si pessono aggiungere 
il polacco Kowalczyk, il dane-
se Graversen, il cecoslovacco 
Kranat e il soviet ico Kogu-
shov. I favoriti per 1'oro olim-
pico? Diciamo Romania, RDT, 
RFT e Cecoslovacchia. 

Remo Musumeci 

Come 
si gioca 

( a pallamano pud. essere pra-
ticata sia all'aperto (su fondo in 
terra battuta, tennisolite. asfalto. 
cemento) che al coperto (linoleum. 
parquet, mattonelle. rekortan ecc.l 
su un campo di queste dimensio-
ni: Iungheca minima 3S metri e 
mas&ima 44: Iarghezza minima 18 
e massima 22. 

La squadra e crtmposta di II 
giocatori 19 in campo e 2 portie-
rit dei quali 7 «6 piu il portiere) 
effettuano la partita mentre gli al
tri stanno — diciamo cosi — in 
panchina ma po<«ono <oMituire 
un compagno in qual<iasi momen-
to. 

Le porte sono alte 3 metn e 
larghe 2 e hanno intorno una li
nes — con raggio di 6 metn — 
detta linra di tiro entro la quale 
non pud essere effettuato aleun 
tiro in porta se non in sospen 
sione <cioe senza toccare terra 
con i piedi). -

Esiste il calcio di ngore che 
viene effettuato da una distan-
za dalla porta di 7 metri til pun-
to viene indicato da una nga an-
ziche da un dischetto come nel 
caldo). 

La partita dura due tempi dl 
30 minutl con intervallo di 10. 
mentre per le squad re femmlnill 
la duraU e dl due tempi di 25' 
con intervallo uguale. 

La palla pud essere lanciata e 
affarrata solo con l'aiuto delle 
mani, pallegtiaU con una mano 
c tratterrata per un massimo di 
I tacandi. 

ma, nell'eta. si era mantenu-
to asclutto ed agile. Corse 
sulla pista dello Stadion con 
In ftaccola Ollmptca accesa 
giunta dalla Grecia, secondo 
il certmonlale del CIO, slno 
al tripodo che doveva flam-
megglare slno alia chlusura 
del Giochi. 

Dalla tribuna. osservando 
Nurmi ci sentlmmo rimesco-
tare il sangue. II suo stile di 
corsa sembrava sempre quel-
lo di una volta, almeno a nol 
pareva coal per il mtracolo 
del rlcordi, della trasflgura-
zlone. Una cortlnu misterlo-
sa ondeggiava, per I nostrl 
occht si caplsce, dietro Paa
vo Nurmi lanciata sulla pi
sta con il suo passo leggero, 
metodlco, inesorablle. Eccolo 
dl nuovo ad Anversa, nel '20, 
quando era molto giovane, 
misurarsi con il francesc 
Guillemot perdere nel cinque-
mlla metri e batterlo sui 10 
chilometri; eccolo a Parigi, 
4 anni dopo, lottare con tl 
compaesano Willie Ritola e 
con lo svedese Edwin Wide; 
eccolo infine nel 1928 ad Am
sterdam, Olanda. ormal anzia-
no e stanco vincere ancora 
contro i mlgliorl. Le sue me
daglie ollmpiche, una declna, 
formano una Leggenda. 

L'apparizione 
11 sugno alle calcagna di 

Nurmi ebbe bruscamente fi
ne quel sabato, nello Stadion 
dl Helsinki, con la sconcer-
tante e misterlosa apparizto-
ne di una flgura femminile 
avvolta In candldi veil che il 
vento aspro del Nord gon-
fiava come fossero le vele del 
vascello fantasma. Pure quel
la donna e rimasta un fan
tasma ondeggiante e silenzio-
so, in compenso fece la gio-
ia di famose penne, Italo 
Calvlno fra queste, che scris-
sero pagine insolite per una 
Olimpiade moderna basata, 
prima di tutto, sulla concre-
tezza dei risultati tecnici nel
le varie specialita. 

II protagonista di Helsinki 
fu, senza dubblo, il podlsta 
cecoslovacco Emile Zatopek 
che quattro anni avanti, a 
Londra. aveva vinto i 10 mila 
metri ed ebbe I'argento nei 
cinque chilometri. Nello Sta
dium 11 sofferente Emil. co
me appariva agli occhi di tut-
ti con i suoi gesti e le sue 
smorfie, trionfb nei 5 mila 
metri e nel 10 chilometri men
tre, per le strode di Helsin
ki, staccb tutti nella mara
tona. Furono tre trlonfl me-
ravigllosi. Zatopek venne in
dicate alle folle come il ttnuo-
VOD Paavo Nurmi, stile a par
te naturalmente. II francese 
Alain Mlmoun, il tedesco Her
bert Schade, il soviettco Ateic 
Anufriuyev, I'argenttno Rel-
naldo Gorno un maratoneta 
degno dei paesani Juan Car
los Zabala, che primeggio a 
Los Angeles (1932), e di Del-
fo Cabrera, che ottenne la me
daglia d'oro a Londra (1948), 
furono i suoi maggiori avver-
sari. 

Nel cento metri piani si eb
be la sorpresa del piccolo 
Lindy Remigino, un oriundo 
piemontese nato negli Stati 
Unitt. che sul filo di lana bru-
clb fulmineamente Herbert 
McKenley della Giamaica, 
McDonald Bailey inglese, 
Dean Smith degli Stati Uni
ti. tutti giganti dello sprint. 
Siccome il tempo impiegalo 
(10 e 4 decimi) fu uguale, ci 
voile la fotografia per deci-
dere. Malgrado la pista pe-
santissima per la pioggia, Re
migino era stato un gatto e 
cosi vinse la medaglia d'oro 
ed una seconda I'ebbe nella 
staffetta (4x100) quando con 
i compagni di magtta. Smith, 
Harrison Dillard e Stanfield, 
riusci a superare I'Unione 
Sovietica e I'Ungheria. 

Gli a azzurri », ad Helsinki, 
merttarono 21 medaglie ed 
una delle cinque d'oro ven
ne aggiudicata al velista Ago-
stino Straulino che con Ni-
colb Rode, pure lui ufficiale 
delta marina mililare, primeg
gib nella classe it Stelle », con 
Merope, davanti a Comanche 
degli Stati Uniti. Adolfo Con-
solini dovette accontentarsi 
della medaglia d'argento nel 
disco, preceduto dal gigante-
sco Sim Iness. il ciclista An
tonio Maspes quella di bron
zo nei « tandem » con Cesare 
Pinarello e nella lotta greco-
romana il sordomuto Ignazio 
Fabrc fin\ secondo nei pesi 
mosca. Nella scherma vinse-
ro la fioreltista Irene Camber 
e inoltre gli spadisti Edoardo 
e Dario Mangiarotti. Batta
glia. Bertinetti w junior », Del-
fino e Carlo Paresi. 

II piacentino Giuseppe Dor-
doni, degno del grande Fri-
gerio degli anni Venti e Tren-
ta. trionfb nei 50 chilometri 
mentre nel ring il Ugnre Au-
reliano Bolognesi ebbe la.me
daglia d'oro nei leggeri dopo 
aver sconfitlo rella (male 
alia « Messunalli I». una pic-
cola arena presso lo Stadion, 
il polacco Aleksey Antkiewicz: 
una sorpresa assai piacecole. 

Quella di Helsinki fu I'O
limpiade dei futuri campio
ni del mondo nel professio-
nismo. Ricordiamo d peso 
gallo Raton Macias del Mes
sico. Vallora medio Floyd 
Patterson degli Stati Uniti e 
lo svedese Ingemar Johans
son. Era, costui. un giovanot-
tone biondo, belloccio. assai 
popolare in Scandinavia e, 
nel ring della «Messuhalli I». 
raggiunse la finale dei pesi 
massimi dopo aver superato 
il finlandese Ilkka Koski. 
Trovb ad attenderlo il gi-
gante nero Eddie Sanders, 
un bostonlano, che nei « mat
ches n precedenti aveva an-
nientato con la sua violenta 

azione lo svlzzero Joszt e il 
romano Di Segni quasi sca-
ruventato fuori dalle funi, 
infine 11 picchiatore Andries 
Nteman un boero del Sud-A-
frlca che a sua volta era sta
to capace di fulmtnare il fa-
moso gigante sovletico Scho-
cikas. 

Senza dubbio Ingemar Jo
hansson, allora allenuto dal 
finlandese Sten Suvio, meda
glia d'oro net welters a Berll
no (1936) ed ultimo vlncitore 
di Viltorio Venturi a Roma, 
entrb nella gabbtu cordata 
con I'ansla timorosa del per-
denle. Eddie Sanders, per la 
verita, appariva un incrol-
labile monumento di bronzo 
e prese sublto a picchlare. 
Erano bombe ftschiantl, Jo
hansson Incominclb a scap-
pare e non si fermb piii tan-
to aveva paura. Forse non 
prese un pug no ma I'arbitro, 
un francese, dovette squalifi-
carlo per codardia al termi-
ne del secortdo round. Sul po-
dio delle medaglie lo svede
se. rosso per la vergogna, 
7io» si fece vedere. 

Diventato professionista, il 
grande Sanders sembravu il 
Joe Louis degli armi Sessan-
ta, invece venne ucciso da 
un tumore al cervello. Al 
contrario Ingemar Johans
son divenne campione del 
mondo professionista nei pe
si massimi e le tre sfide con 
Floyd Patterson gli fruttaro-
no una fortuna, milioni di 
dollari. La legge della vita 
e spesso sorniona, ipocrita, 
ingiusta. II miglior pugile vi
sta ad Helsinki si chiamava, 
perb, Norvel Lee. Era un mu
latto di Chicago dove faceva 
il potiziolto. 

Giuseppe Signori 

I protagonist! 

BARAN-SAMBO 
coppia infranta 

Baran a Sambo all'epoca del trionfl nel << clue ecu » (timoniere 
Cipolla). 

Primo Baran-Henzo Sam
bo e statu coppia d'oro sia 
olimpica che curopeu del 
piu recente canottaggio ha-
liano. Primo e nato a Tre-
viso il primo uprile 1H43, 
e canottierc di talento i-
stintivo che, tuttavia, sa 
che potra farlo fruttaiv so
lo con la « quadratura » di 
un allenamento intenso c 
serio. Ha iniziato a vince
re 11 titolo del « due con » 
con il compagno di tantt* 
future battaglie nel '65. 
Poi 1 due divennero cam 
pioni d'Europa nel '67 per 
ripetere 1'exploit nel Mes
sico con la piu prestigio-
sa delle medaglie: quella 
olimpica. Ora la coppia %\ 
e spezzata e sono nati iJ 
« quattro con » e il x quat
tro senza ». Ma i risultati, 
seppure apprezzabili, non 
pare proprio che possano 

raggiungeri* le volte dl 
quando i duo voguvano as-
sieme ed era uno spotta* 
colo vederli. 

Anche Itenzo c nato a 
Treviso (il 17 gennaio *42) 
o come Pcx partner dl tan-
te vittorie fa Poperaio. K' 
altissimo (1,90; mentre 
Primo misura 17!) cm.) e 
pe.sa 84 kg. Atleta di rara 
potenza si e fregiato ill in-
numerevoli titoli ed e dif
ficile non pensare a lui 
senza ricordarsi di Baran. 
Ora capeggia il «quattro 
senza » ma neppure lui pa
re In grado di ripetere le 
imprese che compi uuendo 
la sua classe e la sua for-
za a quelle altrettanto va-
liile del concittadino. 

Da Monaco atteiulercmo 
invano la vittoria che po-
teva darcl solo quella cop
pia che oggi non esiste piu. 

Gli azzurri dell'atletica a Monaco: 1500 METRI 

Sulle orme di Beccali 
solo un Arese-enigma 
// piemontese detiene i record dagli 800 ai 10.000 metri 
ed e campione d'Europa, ma e dubbio che in clima olimpico 
riesca a «bissare» Vimpresa del suo grande predecessors 

I millecinquecento metri fu
rono introdotti nel program
ma della prima olimpiade su 
suggerimento di'De Coubertin 
che, essendo francese, nato 
cioe nella patria degli inven-
tori del sistema metrico decl-
male, tradusse cosi in termini 
metrici il miglio inglese: che 
e di metri 1609.35. 

Non si capisce perb perche 
egli avendo accettato gli 800 
metri (dal mezzo miglio, u-
guale a metri 804,67) che in 
termini metrici non dice pro
prio niente, il barone non ab-
bia accettato anche i 1600 me
tri. II fatto e che, sia pure 
per via non logica, il program
ma delle oiimpiadi parte dai 
100 metri e poi via via rad-
doppia le distanze: 200, 400, 
800; ma improwisamente sgar-
ra con i 1500. Ugualmente per 
via non logica il perimetro 
delle piste e stato poi codifi-
cato in 400 metri; il che per-
mette di costruirvi alPinterno 
campi di calcio o di rugby 
perfettamente regolari; non-
che all'intorno stadi di soddi-
sfacenti proporzioni. 

Cosicche se veramente la 
IAAF volesse razionalizzare le 
distanze classiche dovrebbe 
far suo il concetto che raddop-
piando le distanze fino ai 1600 
metri si stabiliscono in primo 
luogo chiare separazioni di 
valori specialistici. II che lo 
si e constatato facilmente nel
le ultime Oiimpiadi nelle qua
li nessun atleta ha vinto due 
prove individuali di corsa. In 
secondo luogo il fatto di cor-
rere i 1600 invece dei 1500 sta-
bilirebbe un altro principio, 
quello che gli atleti devono 
percorrere un numero intero 
di giri. 400, 800, 1600 metri 
uguale a 1, 2, 4 giri. 

« Prova 1600 » 

Arrivati ai 1600 (e ormai 
non e piii il caso di ricordare 
il miglio, visto che persino 
la Gran Bretagna adottera a 
partire dai prossimi anni il 
sistema metrico decimale) la 
cosiddetta curva della caduta 
di velocita tende ad appiattir-
si, per cui la distanza supe-
riore ai 1600 metri dovrebbe 
essere quella dei 4000 (rap
port o 2,5) con un numero di 
giri ancora intero: cioe dieci. 

Tutto questo sarebbe assai 
gradito al pubblico e permet-
terebbe anche facili comuni-
cazioni dei tempi di passag-
gio. Usando ancora lo stesso 
rapporto di 2,5 si giungereb-
be infine ai diecimila metri, 
venticinque giri esatti. 

Tra l'altro nel passato si e 
sempre affermato, da parte 
dei tecnici, che il divario fra 
i 1500 e i 5000 era-troppo for
te e che forse bisognava in-
trodurre nel programma o-
limpico anche i 3000 metri. 
Con la razionalizzazione forse 
si eviterebbero anche le pos-
sibili doppiette di uno stesso 
atleta fra i 5000 e i 10.000. di 
uno stesso atleta vincitore sia 
dell'una che dell'altra gara; 

come e successo ai campiona
ti europei dello scorso anno. 

II preambolo e lungo ' ma 
andava fatto anche per capire 
l'esperimento sui 1600 metri 
effettuato lo scorso anno nel-
l'incontro fra Polonia e Gran 
Bretagna. 

Detto questo torniamo ai 
1500 metri. Ricordiamo al let-
tore, che del resto lo sapra 
gia, che in questa specialita 
gli atleti italiani nel 1932 han
no conquistato con Pallora 
25enne Luigi Beccali un tito
lo olimpico. Ma gia in prece-
denza gli atleti peninsulari a-
vevano dimostrato una buo-
na adattabilita a questa spu
ria distanza. Abbiamo gia det
to ieri di Lunghi e della sua 
disawentura di carattere bu-
rocratico ai giochi di Londra 
(1908), che fara esplodere una 
violenta critica nella peniso-
la contro i « comitati naziona-
li che anziche galoppare per 
la penisola a caccia di com-
mende avrebbero dovuto se-
guire i regolamenti». 

Ad Anversa nel 1920 il tren-
tenne milanese Arturo Porro 
che negli anni precedenti era 
stato il re del gemellaggio fra 
ciclismo e podismo con le 
sue frequenti apparizioni al 
velodromo Sempione, arriva-
va alia finale dei 1500 metri 
ove si classificava settimo do
po una gara prudentissima 
che lo aveva visto per un paio 
di giri ultimo dei dodici fina-
listi. 

In batteria era giunto se
condo a tre metri dall'allora 
primatista del mondo, lo sve
dese Zander (3'54"7) che poi 
si ritirera in finale. 

La carriera olimpica di Bec
cali comincio non molto feli-
cemente ad Amsterdam dove 
fu eliminato in batteria. Fu 
quella la famosa Olimpiade 
in cui gli atleti italiani erano 
guidati dall'attuale senatore 
missino Lando Ferretti, allora 
presidente del CONI. Nono-
stante le dichiarazioni del bre-
sciano Augusto Turati, segre-
tario del PNF, che aveva di-
chiarato nel febbraio 1927: 
a ... L'olimpiade e vicina ma si 
dovra fare in un anno cid che 
non e stato fatto in un seco-
lo », fra i canali e Pacido odo-
re di crauti e birra della Ve-
nezia del nord la barca degli 
sportivi italiani affondo. Si 
pensi che nell'atletica avemmo 
due soli classificati nelle pro
ve individuali: il 40enne Pog-
gioli. quarto nel lancio del 
martello; il 30enne Facelli, se-
sto nei 400 ostacoli. Ambedue 
avevano iniziato la loro car
riera sportiva ben prima del
la marcia su Roma. 

Mussolini non incasso mol
to bene il colpo e sostitui fret-
tolosamente Ferretti con Au
gusto Turati. Ma come, erano 
questi i giovani che il fasci-
smo aveva educato alio sport? 

II trionfo di Beccali a Los 
Angeles nel 1932 fu dovuto in 
massima parte ai nuovi siste-
mi di allenamento da lui a-
dottati su suggerimento del 
professor Nay e testardamen-
te awersati dai dirigenti del
la FIDAL. In sostanza essi a-

dombravano quello che in w-
guito verra chiamato «inter
val training». Consistevano 
nella ripetizione di spunti ve-
loci sui 300 metri a un ritmo 
maggiore di quello della com-
petizione vera e propria. Si 
dice anche che Beccali quasi 
si vergognasse di allenarsl 
due volte al giorno. Nel 1936 
a Berlino egli rinnovd sola-
mente in parte il trionfo di 
Los Angeles classificandosi 
ancora al terzo posto. 

Dopo Beccali le nostre ap
parizioni ai Giochi su questa 
distanza furono fallimentari. 
Al Messico presentammo tre 
atleti e i nostri allenatori di-
chiararono anche a chi non li 
voleva ascoltare che Arese, Del 
Buono e Finelli avrebbero 
conquistato tutti e tre la fi
nale. Del Buono e Finelli in
vece furono eliminati in bat
teria; Arese in semifinale. 

E le novita? 
Per Monaco presenteremo 

ancora Arese e Del Buono, gli 
unici che hanno superato il 
minimo olimpico di 3'41"6. E 
i prodotti del «rinnovamen-
to» dove sono? Arese, cam
pione europeo del 1971, era 
certamente sino a un paio di 
mesi fa uno dei favoriti per 
Monaco. Ma a quanto pare 
Patletira spettacolo e i gemel-
Iaggi fra calcio e atletica non 
sono i piii adatti a prolunga-
re nel tempo le carriere dei 
loro protagonisti. 

Per cui oggi come oggi «a 
stenta a credere che l'uomo 
di Balangero possa accedere 
alia finale; e la stessa cosa 
pub essere riferibile a Del 
Buono. Nebiolo, il president*, 
deve ora essersi convinto che 
i nostri tanto esallati aliena
tor! del mezzofondo, non so
no credibili come pretendono 
le varie « penne » atletiche di 
Milano, Torino. Bologna e Ro
ma. E corre ai ripari in vista 
degli europei del 1974 che sa-
ranno da lui organizzati a Ro
ma. 

£ ' di ieri la notizta che U 
famoso allenatore australiano 
Lyliard verra in Italia dopo 
i Giochi di Monaco per espres
so invito della FIDAL. Siamo 
a una svolta tecnica nella sto
ria del mezzofondo peninsu-
lare? Questi i partecipanti ita
liani alle oiimpiadi passate: 
1896 Atene nessuno; 1900 Pari
gi: Banfi; 1904 St. Louis nes
suno; 1908 Londra: Lunghi, 
Carcasegna; 1912 Calvi; 1920 
Porro (settimo), Bonini. Fer-
rario; 1924 Ferrario, Bruni, 
Davoli, Gararenta; 1928 Becca
li; 1932 Beccali (primo); 1936 
Beccali (terzo); 1948 nessuno; 
1952 nessuno; 1956 Baraldi; 
1960 Rizzo; 1964 Bianchi; 1968 
Arese, Del Buono, Finelli. n 
miglior tempo finora ottenuto 
da un millecinquecentista ita-
liano nelle oiimpiadi e quello 
di Rizzo (1960: 3'47"3). Anche 
questo la dice lunga sulla crl-
si del nostro mezzofondo. • 

Bruno BonomtHI 
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