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OLIMPIADI: un'affascinante storia lunga settantasei anni 

Braglia il «superman»: 
il re dfItalia lo premid 
con unposto difacchino 
II trionfo del grande ginnasta modenese aU'edizione di Stoecolma 1912, Fedizione che 
impose i Giochi airattenzione moudiale - Lo sbalorditivo Nedo Nadi, asso insuperato di 
fioretto - Tragica maratuna: mi colpo di sole fultnino mi concorrente e mi altro impazzi 

© 

Nelle toto in alto: dua dei magglori protagonist! dells Olimpiadi di Stoecolma: a sinistra il grande 
ginnasta Alberto Braglia e a destra Hannes Kolehmalnen, il celebro fondiita finlandaie. Nella foto 
qui sopra: lo stile Impareggiabile dl Nedo Nadi. 

La quintn Olimpinde (1912) 
fu assegnata alia Svezia, che 
scelse Stoecolma quale sede 
dei Giochi. E, si pub dire, 
quella svedese fu la prima, 
vera Olimpiade moderna. Do-
po il pionerismo delle prime 
edizionl e il « salto » dei Gio
chi di Londra, fu in Svezia 
che De Coubertin vide realiz-
zarsi appieno il suo antico 
sogno. 

• Del resto l'amblente era i-
deale per organizzare un'Olim-
piade. Paese di antiche tradi-
zioni sportive e di modernis-
sima concezione della vita, 
progredlto ed emancipato, 
oflriva tutte le condizioni per 
dar vita ad un'Olimpiade, che 
si avvicinasse il piii possibi-
le alio spirito che animava 
i Giochi dell'antica Grecia. 

Bisogna perb aggiungere 
che la scelta di Stoecolma 
non nacque soltanto per con-
siderazioni idealistiche, ma 
anche e soprattutto perche lo 
orizzonte europeo era gia as-
sai nero tanto che, per non 
compromettere l'effettuazione 
dei Giochi. si punt6 decisa-
mente su un Paese noto per 
la sua neutrality al fine di evi-
tare spaccature sportive fra 
il blocco anglo-francese e 
quello austro-tedesco. 

La Svezia, dal canto suo, 
dimostrd con i fatti di me-
ritare la deflnizione ricevuta. 
Fu costruito uno stadio per 
soli 30.000 spettatori ma, per 
l'epoca. un vero e proprio 
gioiello, sia per la visuale, sia 
per gli impianti, sia per i 
servizi. II programma, inol-
tre, fu contenuto in soli 24 
giorni eliminando le lungaggi-

ni delle edizioni precedent! 
con tutte le conseguenze po
sitive che cio comportavp.. 

Fu ridotto oncora il mime-
ro degli sport (fra i quuli il 
pugilato, proibito dalla legge 
svedese). Tutto cio fece si 
che alia quinta edizione del
le Olimpiadi partecipassero 
ben 2.451 atleti di ventotto 
Paesi. 

Gli italiani vi fecero la lo-
ro parte. Alberto Braglia con-
fermb il successo dl Londra 
nella ginnastica vincendo la 
gara individuale e contribuen-
do in modo decisivo al suc
cesso di squadra dell'Italia. 
E il giovanissimo Nedo Nadi 
sbalord) gli stessi ghtdici ag-
giudicandosi la medaglia d'o-
ro nel fioretto e imponendo-
si gia da allora, non ancora 
ventenne, come uno dei mi-
gliori schermidori del mon-
do. L'ltalia conquistb, inol-
tre, una medaglia d'argento 
e due di bronzo. 

Hon bastava 
/'« off/mo» 

II trionfo di Braglia fu ta
le che i giudici, stupiti del-
la perfezione degli esercizi 
deU'italiano, ammirati della 
sua bravura, ritennero che il 
punteggio massimo di «otti-
mo » non premiasse sufficien-
temente l'atleta italiano sic-
che gli assegnarono votazioni 
quali «superbo » e « perfet-
tissimo ». 

Braglia, si puo dire, era na-
to ginnasta. A dodici anni era 
gia un asso. Di famiglia po-
verissima, dopo la sua vitto-

rla ai Giochi panellenici del 
1906 ebbe dal re la conces-
sione, nientemeno, di un po-
sto di facchino alia manifat-
tura tabacchi di Modena. Do
po le Olimpiadi di Stoecolma, 
trovaudosi in grandi ristret-
tezze, si eslbi nel circhi in 
tutto il mondo, accumulo una 
fortuna, divenne, piii tardi, 
allenatore federale portando 
l'ltalia aH'affermazione ai 
Giocht del 1932 ma con la se-
conda guerra mondiale, i suoi 
risparmi, gia assottigliati, si 
volatilizzarono. Ormai vec-
chiu. ottenne un posto di cu-
stode della... palestra ginna
stica della sua citta. Quando 
il CON I si decise a far con-
cedere una piccola pensione 
ad uno dei piii grandi atleti 
che l'ltalia abbia mai avuto, 
era ormai troppo tardi. Po-
chi mesi dopo, infatti, il 5 
gennaio 1954, Braglia si spe-
gneva. dunenticato da tutti. 

• • • 
Le « performances » indivi

dual! furono notevolissime. 
Ricordiamone alcune. Salto in 
lungo: Gutterson, 7,60; salto 
in alto: Richards, 1,93; m. 800: 
Meredith, 1'51"9; m. 5.000 Ko-
lehmainen in 14'36"6. Kolenh-
mainen vinse anche i diecimi-
la metri e diede inizio alia 
famosa scuola finnica, che a-
vrebbe avuto, piii tardi, in 
Paavo Nurmi, il suo altissi-
mo esponente. 

Ricordiamo. inoltre. nel nuo-
to la vittoria dell'hawayano 
Kahanamoku nei cento metri 
con l'eccellente tempo di 1'3"4. 
La Gran Bretagna si aggiu-
dic6 la medaglia d'oro nel 
gioco del calcio e nella pal-
lanuoto mentre nella lotta 
greco-romana furono svedesi 
e finlandesi a dominare. 

Canottaggio: uno sport davvero complete, nato dai... tronchi d'albero cuvi 

Iniziarono i battellieri inglesi 
e oggi e la RDT a dettare legge 

I canotti dei Giochi panatenei ed istmici - La« Gran Regatta»di Venezia - Le barche del 
Tamigi e la « Magna Charta» - Uno storico trionfo belga e quattro vittorie azzurre 

Diciassette milioni di abi-
tanti distribute su 108.174 chi-
lometri quadrali, cioe meno 
d'un terzo (stiamo parlando 
— e il lettore Vha certamen-
te capita — della RDT), sia 
per popolazione che per e-
ttensione territorial, rispetto 
alia Repubblica federale. Ep-
pure il Paese tedesco e I'in-
contrastato dominatore d'una 
delle piii complete discipline 
Bportive: il canottaggio. I vo-
gatori della Repubblica demo-
cratica hanno raccolto un'e-
redita che e passata dagli «m-
ventori» inglesi ai belgi aglt 
$vizzeri agli italiani agli a-
mericani ai sovietici. E per 
dare un'idea di quanta sia ri-
levante il loro predominio ci-
tiamo alcuni dati: ai recenti 
«• mondiali» juniores di Mi* 
lano hanno vinto 3 dei 7 ti-
toli in palio; ai Giochi del 
Messico 2: ai a mondiali» di 
Saint Catharines, Canada (3-
edizione, 6 settembre '70) 3: 
ei * mondiali v juniores di 
Bled, Jugoslavia (1 agosto '71) 
$ contro 2 dei sovietici; agli 
iiltimi «europei» del Bag-
tvaerd, Danimarca (56' edi-
tione, 25 agosto '71) 4 piit 3 
medaglie d'argento. 

L'introduzione era necessa-
ria per anttapare un prono-
itico in vista di Feldmoching 
(il bacino che ospitera le re-
gate dei Giochi). Ma il ca
nottaggio quando e nato? An
che qui, come per altri sport, 
la risposta e praticamente im-

f ossibile Si e tniziato — al-
alba deU'umanita — con i 

tronchi d'albero per passare 
alle piroghe ricavale dagli 
itessi tronchi. L'uomo fu re-
matore per necessitit di tra-
tporto e di spostamento lun
go i fiumi, att raver so i laghi, 
MUI mare. Pot divenne rema-
tore schiavo sul Nilo, sullo 
Eufrate. sulle galere. E fu an
che vogatore professionista 
nel senso che il remare fu a 
lungo considerato alto servile, 
praticamente di facchinaggio. 
E' giusto perb rilevare che 
tra i greet la toga fu anche 
sport se e vero — e lo e — 
che gare di canotto apparvero 
ai Giochi panatenei e istmici. 
Quindi vi erano anche dilet
tanti. 

Ma siamo nel campo delta 
storia-leggenda, della storia-
guerra, della storia<ommer-
cio. Nel Medioevo, dtfatti, le 
notizie che Vantichita piii o 
meno remota ha tramandato 
rengono a mancare del tutto 
e bisogna correre con la me-
moria a Venezia e alia sua 
*Gran Regatta». Si sa, cioe, 
che dal 1315 nella Repubblica 
Serenissima si prese a rega-
tare: nel Canal Grande due 
barche — in occasione della 
Festa delle Marie — si sfl-
davano a chi arrivasse prima 
ptr riccver* un premlo, 

Ma la storia-storia. quella 
che ha dato inizio al canot
taggio moderno, e inglese. A 
parte la notizia certa che fu
rono i battellieri del Tamigi 
a trasportare con le loro bar
che i baroni all'appuntamento 
di Runnymede per la flrma 
della Magna Charta Liberta-
tum con re Giovanni Senza 
Terra e che non t, chiara-
mente, una notizia sportiva, 
la prima gara di canottaggio, 
in senso moderno, e del 1715 
ed e inglese. Un ex attore, 

Itipi 
di barche 
olimpiche 

Ecco 1 tipi di barche olim
piche: 

A) di coppia, con l'uso di 
due remi. 

B) di punta, con l'uso di 
un solo remo. 

DI COPPIA: Singolo e dou
ble scull o due di coppia. 

DI PUNTA: «due con», 
« due senza n, « quattro con », 
« quattro senza », « otto ». 

II con e il senza si riferi-
scono. owiamente, al timc-
niere. L'« otto» e con timo-
niere. 

Thomas Doggett organizzb. in
fatti, una regata intitolata a-
gli Hannover e aperta ai ba-
tellieri con 1 anno di appren-
distato con data flssata ai 
primi giorni di agosto. Ebbe-
ne quella prova, con leggere 
modiftche, si disputa ancor og
gi! Era nato il canottaggio. E 
gli « inventori o, naturalmen-
te, lo dominarono a lungo e 
con tale supremazta che at-
lorche nel 1906 un equipag-
gio misto di Gand andb a vin-
cere a Henley il celeberrimo 
« Grand Challenge » battendo 
in finale Cambridge in Bel-
gio si fece festa come per 
la vittoria d'un campionato 
mondiale di calcio. Pensate, 
dal 1S39, data di nascita del
le regale di Henley, nessun 
equipaggio straniero vi aveva 
mai vinto! 

La Gran Bretagna fece an
che incetta di medaglie nelle 
prime edizionl dei Giochi. 
Campioni come il singolista 
Blackstafle. come Fennig e 
Thomson del « due senza ». co
me Cudmore, Gillan, McKin-
non. Eley, Machab, Morison, 
Sanders, Bevan, Beresford 
nel «r 4 senza» di Anversa, 
Asterdam, Parigi, sono gran 
parte della storia anteguerra 
del canottaggio. E le loro sfi-
de con gli americani Kelly, 
Costello, Lyers, Gilmore han
no riempito la vicenda olim-
pica di episodi che ci vor-
rebbe un hbro intero per nar-
rarli. 

Anche gli italiani hanno det-
to la loro parola e a suon 
di vittorie. Basterebbe, a que-
sto proposito ricordare che 

IL MEDAGLIERE 
Nazloni 

STATI UNITI 
GRAN BRETAGNA 
GERMANIA 
ITALIA 
FRANCIA 
SVIZZERA 
UNIONE SOVIfiTICA 
CANADA 
OLANDA 
DANIMARCA 
AUSTRALIA 
BELGIO 
POLONIA 
R.D.T.(°) 
CECOSLOVACCHIA 
AUSTRIA 
NORVEGIA 
URUGUAY 
NUOVA ZELANDA 
ARGENTINA 
FINLANDIA 
SVEZIA 
UNGHERIA 
R.F.T. (•) 
JUGOSLAVIA 

Oro 

33 
14 
13 
4 
3 
4 
8 
2 
3 
3 
i 

1 
_ 

2 
2 
1 

— 
— 

1 
1 

_ 
_ 
_ 
1 
1 

Arjjrnto Bronm 

20 
12 
8 
9 

10 
5 
S 
5 
4 
3 
3 
5 
1 
2 

— 
• 2 

__ 
1 
1 

_ 
-m. 

2 
1 

_ 
— 

(*) Gsreggiarono a Messico con selezionl 

17 
2 
6 
7 
7 
9 
3 
4 
3 
4 
3 
I 
6 
1 
3 
o 
5 
3 
1 
2 
3 

_ 
1 

_ 
— 

ToUIe 

70 
28 
27 
20 
20 
18 
16 
11 
10 
10 
8 
7 
m 
4 

5 
5 
5 • 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

proprie. 

gli azzurri nella lunga storia 
dei campionati europei han
no conquistato la bellezza di 
61 litoli! E non hanno scher-
zato neppure ai Giochi dove 
vinsero nel # due con o ad An-
versa-1920 (Olgeni, Scatturin e 
il timoniere De Filippi) e a 
Messico (Baran, Sambo e il 
timoniere Cipolla); nel « quat
tro senza» a Londra-1948 
(Faggi, Invernizzi, Morille. 
Moioli; nel « quattro con » ad 
Amsterdam -1928 (Perentin. 
D'Este, Vettori, Delise e il ti
moniere Petronio) e a Mcl-
bourne-1956 (Trincarelli, Van-
zin, Sgheiz. Winkler e il ti
moniere Stefanoni). 

11 canottaggio fece il suo 
debutto olimpico a Parigi nel 
1900 con set gare (mancava 
il « due di coppia » o double 
scull) e non perse ne^suna 
successira edizione dei Gio
chi. Non fu perb mai ammes-
sa la versione femminile che. 
tuttavia, finira per fare anche 
essa il suo debutto visto che 
nel 1948 a Londra si ammi-
sero le canoiste. 

Quali sono le speranze ita-
liane sul Feldmoching? Fran-
camente non molto consisten-
ti. Parteciperanno il * quattro 
senza » (Baran. Rossetto. Con-
ti-Manzini, Albini). tl * quattro 
con » (Baldacci, Sambo. Chia-
bai, Padoan e il timoniere 
Cecchi). I'* otto a (Bulgarello. 
Noal, Pigozzo. Galiazzo. Da-
nielli, Grasselli. Carminati. 
Rossi e il timoniere Gottifre-
di) e il <r due con» di Tron-
chin, Semenzato e del timo
niere Melt che sono conside-
rati riserve gareggianti. Si 
pub raggiungere la finale nel
le 3 specialita ma Voro e proi-
bitivo. Potrebbe sortirne il 
bronzo dagli equipaggi di Ba
ran e di Sambo. 

I fatoritP I Togatori della 
RDT su tutti. segutti dagli a-
mericani dei quali si sa po~ 
co, dai neozelandesi campio
ni del mondo dell'« otto », dai 
sorietici, dai cugini dell'Orest. 
dall'argentino Demiddl * mon
diale 9 del singolo. e dal « dou
ble scull» norregese e tngle-
se. E' certo, comunque, che 
dati j continui progressi ne > 
ritmi di vogata ne sortiran-
no gare straordinarie. 

Si pub concludere ricordan-
do alcuni tra I bacini, fiumi 
e localita piit noti ore si ga-
reggia ogni anno: Henley (Ta
migi), Rotsee (Lucerna), Bled, 
Monaco, Bagscaerd (Copena-
ghen), Castelgandolfo. Berli-
no, Leningrado e, pure, che 
esistono anche gare su ae
quo dl mare che non godono, 
perb, della sfessa popolarita dl 
quelle d'acqua dolce e le cut 
barche si chiamano jole. 

Romo Musumoci 

I PR0TAG0NISTI 

Roland Matthes 
il «motoscafo» 

E' indubbiamente il piu tor-
te dorsista di tutti i tempi. 
Roland Matthes, nato a Erfurt 
il 17 novembre 1950 (189 cm. 
per 64 kg.), ha dato una "di-
mtnsionc cosmica al dorso. 
Quella che fu la specialita di 

Roland Matthes, 
dcrtista di tutti i 

il piu grand* 
tempi. 

Thiele, Monckton, Bennet, 
Stock, McGeach, Kueppers, 
Mann, Russell, Hickox do-
vrebbe addirittura cambiare 
nomr: dovrebbe chiantarsi 
Mattbes-style. 

II tedesco — \ero motosca-
fo — ha un modo di nuotare 
unico e straordinario. II mo-
desto peso (in rapporto alia 
altezza) gli consente un gal-
Ieggiamento perfetto, come di 
un sughero che vada a pro* 
pulsione e si ha, cosi, un dor* 
so da manuale. irripetibilr. 
Egli e Shane Gould sono le 
spine dolorose nel fianco del
ta quasi opprrssiva suprrion-
ta americana nel nuoto mon
diale. 

Matthes e quasi una Ieggcn-
da. A 18 anni vinse due ti-
toli olimpici (a Messico), a 
22 ne guadagnrra altri due a 
Monaco; dopodiche continur-
ra a migliorare il suo record 
al punto da mrltersi in cou-
correnza con i delfinisti. Ma il 
grande campionr della RDT — 
sceso una settantina di volte 
sotto il minuto nei 100 — non 
si accontenta di rssere il mar-
ziano che e nel dorso. Scher-
zando egli rirsce anche a nuo
tare attomo ai 33" sui 100 
« crawl > r ad essere primali-
sta europeo dei 190 farfalla 
con un 55"7 da medaglia olin:-
pica. Nella vasca di Monaco 
sari davvero qoalcosa di piu 
d'on protagonista. 

Tragico fu lo svolgimento 
della maratona disputatasi in 
una giornata caldissima. Un 
colpo di sole fulmin6 il por-
toghese Lazaro e un altro con
corrente, l'austriaco Slavik, 
impazzl per la canicola. Do
minarono la gara due suda-
fricani, McArthur primo e 
Gitsham secondo, che, appun-
to, resistettero meglio degli 
altri all'infernale canicola. 

Ma l'eponimo dei Giochi fu 
l'americano James Thorpe, 
detto «Jim», che vinse con 
punteggi fantasportivi il pen
tathlon e il decathlon. 

uSentiero 
lucent e)) 

« Jim » Thorpe era un pelle-
rossa: il suo vero nome era 
Wa-Tho-Chuk («Sentiero lu-
cente») e la madre era di 
stirpe regale (il padre era 
di pelle bianca). Al tempo 
delle Olimpiadi, era gia notis-
simo in America come gioca-
tore di base-ball. Fu per que-
sto motivo che, avendo appre-
so il CIO di tale sua attivlta, 
le vittorie di Stoecolma gli 
furono revocate e assegnate 
per il pentathlon al norvege-
se Bie e per il decathlon alio 
svedese Wieslander. 

Ma tale revoca nulla tolse 
alle straordinarie capacita a-
tletiche di Thorpe. Per dare 
un'idea del suo valore ricor-
deremo che, una volta, sfi-
db da solo 1'intera squadra 
atletlca del Lafayette College. 
Ed ebbe la meglio vincendo 
tutte le gare in programma. 
Squalificato alle Olimpiadi. 
divenne giocatore di profes-
sione con i Canton Bulldogs 
e i New York Giants. SI ri-
tiro nel 1929 (era nato a Pra
gue, neirOklahoma, nel 1889), 
dandosi agli affari. Ma Jim, 
che fu atleta grandissimo, di
venne pessimo uomo d'affari. 
Dopo un ennesimo rovescio e-
conomico, si dette al bere e 
morl in miseria a Los Ange
les, nel 1953. 

Sulla ..sua vita fu realizrato 
nel-1949 un film; assai me
diocre, per la verita, «Jim 
Thorpe - All American». Al 
tempo delle Olimpiadi di Stoe
colma era divenuto uno degli 
uomlni piii popolari del mon
do, al punto di essere preso 
a modello quale personaggio 
di un giornale per ragazzi, 
uno che vinceva sempre e 
dappertutto. 

Thorpe resta, comunque non 
solo il piii grande e piu com-
pleto atleta presentatosi alle 
Olimpiadi del 1912, ma uno 
dei maggiori in senso asso-
luto, il primo dei grandi «di-
vi» dello sport i cui nomi 
sembrano dawero resistere al 
tempo e aU'oblio come i 
Dempsey, i Joe Di Maggio, i 
Nurmi, i Dorando Pietri, i 
Coppi. 

» * • 
II bilancio dell'Olimpiade di 

Stoecolma fu quanto mai po
sitive L'organizzazione spor
tiva era ormai uscita dalla 
«minore eta», in campo in-
temazionale si era raggiunta 
unita di intenti e di regola-
menti. L'unico limite era la 
assenza dai Giochi di Stati 
quali la Cina, lTndia e di 
decine di altri, tutti Paesi 
dove a causa del giogo co-
loniale. l'attivita sportiva era 
agli albori e la struttura or-
ganizzativa pressoche inesi-
stente. 

Fu percio che il CIO av-
vib un'azione di propaganda 
perche lo sport decollasse o-
vunque era possibile. Decise 
inoltre di affidare alia Ger-
mania l'organizzazione della 
sesta Olirnpiade. scegliendo 
Berlino quale citta sede dei 
Giochi. Cio in considerazione 
dei meriti sportivi acquisiti 
dai tedeschi nelle edizioni pre-
cedenti e perche la citta, al 
centro dell'Europa, sembra-
va un iuogo d'incontro idea
te per gli sportivi di tutto 
il mondo. 

L'appuntamento fu pertanto 
Mssato per l'agosto del 1916. 
Ma tale appuntamento andb 
deserto. I fossi delle trincee, 
che dividevano il vecchioCon-
tinente in guerra lo impedi-
rono. 

La «miglior gioventu del 
mondo » moriva mentre i «pe-
scecani» anicchivano. 

Carlo Giuliani 

AtMka pesante ~ 

Si riducono 
a Silvino i 

«magnified 7» 
FS proprio un'avventura verso Vignoto 
lit spedizione a Monaco della FIAP - ISiz* 
sola: «Nessuna speranza di medaglie» 

II btlcja Rtding, aipirantc a una madaglia d«i supar-mastimi di iol-
levamento peso, a I'axiurro Anstlmo Silvino, cha rappraMnta la apt* 
rania azzurra d'una madaglia di bronzo. 

Gli atleti della « pesante» 
(lotta libera e greco romana, 
sollevamento pesi e judo) che 
andranno alle Olimpiadi di 
Monaco sono pochi. Sia per
che non abbiamo una vasta 
base su cui lavorare, sia per
che su quella base i tecnici 
hanno probabilmente lavora-
to tardi o male e sia, infine, 
perche non si crede abbastan-
za in quello che si e fatto 
oppure lo si e fatto con una 
prospettiva sbagliata. 
• Insomma, come ha rileva-

to l'ex allenatore degli azzur
ri Gerolamo Quaglia, e'e qual-
cosa che >non funziona. 

Ma veniamo al nomi delle 
nostre speranze: lotta greco-
romana: Calafiore (Kg. 48), 
Bognanni (Kg. 52); Scuderi 
Kg. 62), Ranzi (Kg. 68); lotta 
libera: Grassi (Kg. 52), Mar-
cheggiani (Kg. 90), Tamussin 
(Kg. 100); sollevamento pesi: 
Tosto (gallo), Tanti (piuma), 
Laudani (medi), Silvino (me-
di), Turcato (medio-massimi). 
Vezzani (massimi); judo: Di 
Palma, Kg. 70. 

I lottatori sono sette ' in 
tutto. cioe non copriamo tut
te le categorie di peso. Li 
chiamano i « magnifici sette » 
parafrasando il titolo del film 
o il nome deH'ormai favoloso 

MEDAGLIERE DEL 
SOLLEVAMENTO PESI 
URSS 
Stati Uniti 
Francia 
Egitto 
Germania 
Italia 
Polonia 
Austria 
Gran Bretagna 
Giappone 
Estonia 
Iran 
Kelgio 
Grecia 
Cecoslovacchia 
Ungheria 
Svizzera 
Danimarca 
Corea 
Trinidad 
Olanda 
Svezia 
Argentina 
Finlandia 
Canada 
I^issembnrgo 
Singapore 
Australia 
Irak 

Oro 

18 
14 
9 
8 
4 
4 
3 
1 
3 
2 
1 

— 
2 
1 
2 

— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 

An. 
14 
12 
1 
2 
3 
4 

— 
6 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

— 
1 

— 
— 

1 
— 

1 
1 
1 

— 
_ 

Br. Tot. 
1 33 
9 35 
2 12 
2 12 
5 12 
4 12 
7 10 
2 9 
2 8 
3 7 
3 6 
4 6 
1 5 
2 5 
2 6 
3 5 
2 4 

— 3 
3 3 
2 3 
3 3 
3 3 
1 2 

— 1 
— 1 
— 1 
— 1 

1 1 
1 1 

Curiosita a cinque cerchi 
• TRIFLETT.% DEI. VET.ETAim-
NO. Hannes Kohltmainen. il gran
de fondista finlandese rezetariano 
per necrssit*. vinse a Stoecolma-
1912 tre titoli nell'atletica: 5 000 e 
10 000 metri (H"36"« e 31-20"8> e 
ccrsa campestre. 

• I N DELFINO IN PEDANA. A 
Roma la gara piu entusiasmante 
della scherma fu quella della spa-
da individuale. Condu&se a lungo 
1'inglese Jay, ma I'azzurro Delftno 
con una rimonta strepitosa riuscl 
a toglieie al grande awersario una 
medaglia che pareva sicura. 

• TRADIZIONK SVtZZEKA. Ad 
Amsterdam-1928 la ginnastica, fu un 
fatto elretico. I vari Mi«. Hsng-
gl e Mack conqulstarono infatti 5 
d*U« f •wdaflf 4'ere la paiio. 

Le dw residue andarono alio Ju-
fcCslavo Stukflj e al ceroslovacco 
Vache. Per gli italiani 1'argento di 
Maino Neri nella sbarra 

• I/ORO AGLI SPETTATORI. 
Spetterebbe agli americani con 130 
mi la bighetti acquistati. L'argento 
andrebbe agli inglesi (52.000) e il 
bronzo alia Jugoslavia (47.000). 
Lltaha con 15 mila biglietti flno-
ra acquistati e ottava Non si tie 
ne, naturalmente, conto dei padro
ni di cast. 

• VINCrrORE VINTO. A Mel
bourne-1956 lo scozzese Jack War-
drop, prlmatista mondiale dei 200 
s i . (2*03"4) e uno dei favoriti sul 
100, vinse la sua batteria, ma sic-
come nel nuoto valgono i tempi 
• DOO 1 piaawnentl, fa •Ununato. 

I A prova se I'aggiudico 1'austra-
liano Henricks in 55"4 

• UNA RtOTA TRE VOLTE. Nel
la prima edizione dei Giochi (1896, 
Atene) vi fu un francese che fece 
incetta di titoli nel ciclismo. Si 
tratta di Masson che sfreccid con 
la sua ruota vittoriovi su tre tra 
guardi: velocita, 2 000 e 10 000 me
tri su pista.. 

• PIGOOLA MA IN GAMBA la ve-
locista polacca Barbara Bakultn. 
Alta 1,61 per 52 kg, la ragazza di 
Poznan e scesa rapidamente a 
23"1 nei 200, cioe s'e aperta la 
via del probabile podio a flanco 
della celebre connazionale Kirszen-
stein Srewinska Barbara ha 22 
anni ed e auolutamente nuova sui
te Tttta dello sprint. -

• I.% STRADl DEI GRECa. Ad 
Atene-1896 i padroni di casa oltre 
ad aggiudicarci la maratona col-
l'ormal leggendsno Spiridione 
Louis, vinsero un altro titolo su 
strada e cioe quello del ciclismo. 
Si aggiudico la gara Konstantini-
dis che stacco di 2d minuti il te
desco Goodrich e 1'inglese Battel. 

• GOL1.D BATTF. CINQtETTI? 
Quasi. II < mondiale • del 400 s 1. 
deU'australiana e 4*21"2 mentre 
quello italiano maschile (di Ar-
naldo Cinquetti. appunto) e 4'13"6. 
Appena appena che contlnuino i 
progressi delja terrlbile ragazza 
blonda e avremo un record don-
ne miglior* d'un nostro primato na-
zionale uomini. E' un mostro lei (e 
le colleghe americane che la seguo-
no d'un niente) o son troppo lentl 
loro? 

«sette» pallanuotistico del 
Recco ma, con tutta la buo-
na volonta. e difficile poter 
credere che questi pur bravi 
ragazzi possano awicinarsi ad 
una delle medaglie in palio. 
E persino il segretario della 
FIAP Alfonso Castelli scrivo 
in un suo articolo per 1 « ve-
terani sportivi» che, per la 
lotta, « se la sorte non ci sa-
ra awersa possiamo sperare 
in qualche onorevole piazza* 
mento » 

Che poi e anche l'opiniona 
di uno che di questo sport sa 
ne intende, Garibaldo Nizzo-
la, venti volte camplone ita* 
liano e quattro olimpico: oNon 
abbiamo nessuna possibility 
di entrare in zona medaglia 
— dice il campione genove-
se —, ma se il sorteggio non 
e infame, cioe con l'aiuto di 
un po' di fortuna, Calafiore, 
Grassi e il mio Bognanni pos-
sono aspirare al quarto, quin-
to posto ». 

Piii ottimista e invece il 
responsabile tecnico e prepa-
ratore della nazionale Anto
nio Caudullo, il quale e con-
vinto che almeno tre dei no-
stri atleti riusciranno ad en
trare nella cosiddetta « zona 
medaglia»; ed anche lui for-
nisce i nomi gia citati da 
Nizzola. Poi diventa piii pru-
dente ed aggiunge: « Andiamo 
a Monaco con buone speran
ze, ma poi quello che succe-
dera dipendera molto ancha 
dalla fortuna ». 

Quali sono gli awersari piit 
temibili. gli ossi piii duri per 
i a nostri» candidati? La be
st ia nera di Calafiore, un ve-
terano azzurro della materas-
sina con i suoi 34 anni, a 
il romeno Berceanu, che ha 
sempre avuto la meglio sul 
nostro campione in tutte le 
competizioni europee e mon
diali e lo ha quindi precedu-
to nelle varie classifiche. Ma 
nell'area dei mini mosca an-
che gli americani e alcuni rap-
Dresentanti del Medio Orien-
te sono temibili. Per Bognan
ni e'e il solito Mihalic, cam
pione d'Europa, ma il miglio-
re della categoria. anche sa 
non sono da trascurare i russi 
ed i giapponesi, e il bulgaro 
campione del mondo Kirev. 

Dove invece possiamo dav
vero nut rire qualche timida 
speranza di raggiungere la 
« quota medaglia » e nel solle
vamento pesi: qui si punta 
tutto su Anselmo Silvino (pe
si medi), che nei recenti cam
pionati europei e riuscito a 
conquistare la medaglia di 
bronzo. Gli altri nostri rap-
presentanti, in questo tomeo, 
non hanno affatto sfigurato, 
ma non hanno ottenuto di piti 
del sesto posto (Tanti e Tur-
caio), mentre Vezzani si a 
piazzato settimo e Tosto ot-
tavo. 

In questo sport la parte dei 
giganti la reciteranno, come al 
solito, russi e americani, con 
qualche inserimento, nelle ca
tegorie piii leggere, di qual
che polacco 

Nel judo l'ltalia si presen-
ta con un solo atleta. Lucia
no Di Palma, che fu al cen
tro delle note polemiche rela
tive alle squalifiche dei Visma-
ra e di Bruno Veronese. Ov-
viamente si tratta ancora di 
un esperimento. ma il judo a 
una disciplina che nel nostro 
Paese sta facendo numerosl 
proseliti anche fra i giovanis-
simi, oltre che, addirittura, 
fra le donne, per cui pu6 con-
tare su una vasta base su cui 
lavorare e, oltrettutto, ancha 
sul piano agonistico ha una 
buona quotazione per i buonl 
success! ottenuti su tutti 1 
«tatami a d'Europa. Ma Tem> 
pesta e difficilmente eguaglia-
bile. 

Stefano Pored 
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