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OLIMPIADI: un'affascinante storia lunga settantasei anni 

L'urlo di Tarzan a Parigi 
Johnny Weissmiiller, il futuro «divo della giungla», sbalordl i francesi neU'edizione del 1924: nuoto sotto il minuto i 100 «crawls» 
Razzia di medaglie del mitlco Paavo Nurmi, un incrocio perfetto di potenza e stile • Otto vittorie italiane • Ugo Frigerio si ripete 

© 
Pierre de Coubertin, che s'avviava 

ormai alia sessantiaa. poteva essere 
floro clolla sua opera. Le Olimpiadi da 
manifestazione sport iva improvvisata 
erano ormai divenute la grande rasse-
gna quadriennale dsllo sport mondia-
le uscendo dallo stra'.to ambito agoni-
stico per dlventare un fatto di costu
me. un element o di sociallta verso 11 
quale si puttfava e si punta, tuttavia. 
da parte dl molti paesi, come alio 
sbocco della preparazione atletica, in 
senso la'o, di tutta una generazione, a 
misura dello sforzo di base, a collaudo 
di una politica, ad efletto di un'lmpo-
stazione che da frutti piii pingui la 
dove si opera meglio, su scala genera-
le. con una visione programmata. Ma 
De Coubertin aveva una spina nel cuo-
re: il ricordo bruciante della seconda 
Olimpiade 

« Prima dl morire — disse un giorno 
— vorrei vedere a Parigi una buona 
Olimpiade ». E la Francia gli diede ta
le soddlsfazione organtzzando nel 1924 
l'ottava edizione dei Giochl in modo 
impeccabile, costruendo per l'occasio-
ne lo stadlo di Colombes, la piscina di 
Tourelles e il villaggi • olimpico. oltre 
a utilizzare gli ottlmi impianti che gia 
esistevano E De Coubertin pianse di 
gloia quando, nel corso della cerimonia 
inaugurate, sfilarono s-ulla pista novis-
slma tremlla atleti di quarantaquattro 
nazioni. 

// monumento 
Le Olimpiadi del 1924 hanno preso il 

nome da Paavo Nurmi. L'atleta flnlan-
dese, che gia ad Anversa aveva vinto 
tre medaglie d'oro e una d'argento, sta-
volta dominb letteralmente il campo 
conquistando la medaglia d'oro net 1500 
e m i 3000 (e il relaMvo primato mon-
diale). nei 5000. nel cross sui 10.000 e 
nella corsa campestre a squadre con-
tribuendo in modo determinants alia 
vittoria della sua squadra. 

Nurmi era nato a Turku, in Finlan-
dia, nel 1897, e si era dedicato alio 
sport giovanisslmo. Abltuato alia vita 

all'aperto nel Paese del boschl e dei 
laghl, aveva sentito ben presto il rl-
chiamo irreslstibile della corsa prolun-
gata. Ma, da buon finnico, non s'era 11-
mitato a sfruttare 11 suo naturale talen-
to. Dotato dl uno stile perfetto, abitua-
to a lottare piii contro il tempo che 
contra gli avversarl (le sue non furo-
no quasi mat gare cosiddette tattiche), 
proteso sempre al massimo sforzo ma 
in modo dosa'o e intelllgente fu. per 
oltre dieci anni, nel mondo, 11 domina-
tore del mezzofondo e del fondo. 

Le corse dai 1500 ai 10 000 metri su-
birono a lungo il suo predominio seb-
bene sulla sua strada trovasse grandis-
simi campioni quali il suo connaziona-
le Ritola conquistatore di piii di un 
alloro olimpico. La Finlandia, ancora 
vivo, gli eresse un monumento. Ma non 
fu un atto dl idolatria bensi un gesto 
di rico.noscenza a Nurmi in partlcolare 
e alio sport in generate da parte del 
Paese nordico, che aveva fatto delPedu-
cazione flsica la base per formare le 
nuove generazioni e che. proprlo per 
quanto si diceva all'inizio, alle Olim
piadi coglieva successl che. come qua
nta e quantita, nulla avevano da invi-
diare agll Stati Uniti (ma era un pic-
rolo pnpolo a confronto di un enorme 
Paese). che, pure, reslavano all'avan-
guardia. 

• 
Le Olimpiadi del 1924 sono passate 

alia storia dello sport con il nome di 
Nurmi. Ma esse rivelarono un altro 
grandlssimo atleta: l'americano Johnny 
WeismUller. che vlnse i cento metri a 
nuoto in 59" (primo atleta a scendere 
sotto il minuto) e 1 400 In 5'4"2. 

WeismUller fu il primo grande libe-
rista della storia del nuoto. II suo 
« crawl <>, davvero esfinplare. il suo sti
le, la sua potenza ne feoero 11 capo-
stlpite della scuola del veloclsti amerl-
cani. che doveva esprimere, negli anni 
a venire (e che contlnua tuttavia a 
esprimere) sempre nuovi talenti sino 
ai nomi prestigiosi di Don Schollander 
e Spitz. Ma WeismUller ebbe un desti-
no curioso. Lui. grande maestro dl nuo
to, e ancora oggi rlcordato come « Tar
zan ». Fu lui, infatti,,ll protagonista del 
primo. celeberrimo film sulle avventu-
re dell'iiomo della giungla e di altrl 

che ne seguirono sullo stesso filone, a 
delizla di tutta una generazione di ra-
gazzl, che, npgli anni Trenta, ne fecero 
uno del loro eroi urediletti. 

•k 
II bilancio degli italiani all'ottava 

Olimpiade, ancorche apprezzabile, non 
fu cosi soddisfacen'e come quello di 
Anversa: otto medaglie d'oro, tre d'ar-
sento, sei di oronzo. Tre medaglie d'oro 
le conquistammo nel sollevamento pe-
si con Gallmbertl, Gabetti e Tonani; 
due nella ginnastica con Martlno agli 
anelli e come squadra; una nell'inse-
guimento a squadre cicllstiche (Dinate, 
Zuchetti, De Martlno e Menegall), una 
nel torneo dl sciabola a squadre (Nedo 
Nadi si era ritirato dallo sport agoni
st ico), una, Inline, per merito del gran
de Ugo Frigerio nei dtecimlla metri di 
maroia. 

Anita la radio 
L'ottava Olimpiade, ron la partecipa-

zione dl 44 nazioni, dlvenne, per la prl 
ma volta, un avvenlmento davvero 
mondlale Vero e che vestavano ancora 
assenti molti paesi (e in primo lungo 
I'Unione Sovletica) che, per i motivi i 
piii diversl, non erano ancora in grado 
di parteciparvl (la magglor parte ne 
era impedita dal giogo coloniale cui 
era sottomessa, come la quasi totalito 
delle nazioni afrlcane e di quelle asia-
tlche). ma non c'era ormai piii alcun 
dubbio, l'« avventura di Atene» del 
1896 era dlvenuta un punto fermo per 
tutti l popoli, che ai Giochl guardavano 
con crescente interesse. 

La stampa, ora, non snobbava piii 
I'appuntamento quadriennale della « ml-
gliore gioventii del mondo ». E ad ap-
pasitonare vieppiii la gente un nuovo 
formidabile mezzo di comunicazione di 
massa era entrato in campo: la radio 
Fu infatti durante le Olimpiadi di Pa
rigi chp i prlmi radio^ronlsti effettua-
rono. sia pure in via sperimentale. le 
loro trasmisslonl «dal vivo» facendo 
•< sentlre» a tuttl coloro che avevano 
un apDarecchio (pochi per la verita) 
lo svolgimento delle gare nel momento 
stesso in cui venivano eMettuate. 

Carlo Giuliani 

Johnny Weissmuller nei panni di « Tarzan ». Qui e con la sua famiglia cinema-
tografica. Accanto al « re della giungla » una delle tante Jane (Maureen O'Sul-
l ivan), i l « f igl io » e la scimmietta « Chita ». 

Scherma: una disciplina che in Italia non e ancora compiutamente sport 

CONTRO I FUORICLASSE DELL'EST 
UNA SPERANZA DI NOME MAFFEI 

Gli azzurri vantano un bottino di ventiquattro medaglie d'oro, ma i tempi (ifastosi)) di Nadi e Mangiarotti non 
sono realisticamente ripetibili - E9 Vora di creare una scuola di massa ripudiando la mentalita di tipo aristocratico 

Scherma o sport delle tre armi, clod floretto, spada e sciabola. Come il tiro con I'arco divenne sport quando 
gli uomini inventarono la polvere da sparo anche se i rimasta piii a lungo legata al concetto di aarma per uc-
cideren e ne fa fede la fotle pratica dei duelli che non & ancora del tutto sradlcata. Dire scherma per noi ita
liani vuol dire raccontare una lunghissima storia di successi olimpici iniziata con Nedo Nadi nel 1912 a Stoc-
colma e proseguita con i fratelli Mangiarotti, con Gaudini, Marzl, Cornaggia - Medici, Riccardi, Cantoni, Pavesi, 
Delfino e Irene Camber. Oggi non siamo piii i maestri di una volta come non lo sono piii i francesi e i cubani. 
Si pud dire delle antiche tradizioni che sia sopravvissuta solo quella ungherese della sciabola nata con Fuchs nel 
nel 1908 e viva anche oggi. La mano t passata da Italia e Francia ai Paesi socialisti che hanno spostato il con
cetto tipo noblesse oblige 
a una valutazione essen-
zialmente sportiva. Scher
ma come sport, in effetti 
e non scherma come diritto 
di casta. E' il concetto che 
sta prendendo valore anche 
da not. lentamente, purtrop-
po. 

Le « armi blanche » ebbe-
ro il battesimo olimpico alia 
prima edizione, quella di Ate-
ne-t896. con tre gare in pro-
gramma: il fioretto indivi
duate vinto dal francese Gra-
velotte, un torneo per mae
stri che andb al greco Pyrgos 
e. infine, la sciabola che co-
stitui il secondo successo el-
lenico con Georgiadis. Da A-
tene a Messico e una vicen-
da contintta, senza arresti, 
che vivra a Monaco la sua 
diciassettesima puntata. Ab-
biamo detto che Vllalia non 
ha piu la schiera di scher-
midori artisti che le consen-
tirono di guadagnare 24 me
daglie d'oro nelle sedici e-
dizioni effettive dei Giochl, 
ma e giusto, tuttavia, rile-
vare che Vottica con cui si 
deve guar dare ai Giochi di 
Monaco e a quelli fuluri non 
pub essere Vottica della gran
de tradizione ma quella, piu 
ragionata e piii aderente al
ia realta. dell'avvenire 

In effetti la squadra che 
gareggera nella capitate ba-
varese e di buona lev<ttura. 
Essa si compone di 19 atle
ti di cui uno — Michele Maf-
fei — £ campione del mon
do. Si compone di giovam a-

tleti sperimentati come quel 
Saccaro che fu «bronzo» a 
Messico nella spada e quel 
Granieri pltiricampione ita-
liano di fioretto che sembrb. 
a ti" rrrtn pint to. I'erede di 

« Edo » Mangiarotti e di No-
stini. 

La speranza — perche di 
speranza si tratta e non di 
speranze — e d'una vittoria 
di Maffei. campione del mon-

Nei prcssimi giorni: 

((Alle soglie 
dell'impossibile » 

Un reportage sul nuoto 
mondiale 

• Novella Calligarif tulle or-
m« di Sharw Gould 

B Dall' a ovorarm » di Ty»rs 
al m crawl * marxlano di 
Mark Spitz 

• Qwantl record mondial! Ter
ra n no baltuti a Monaco ? 

Michele Maffei, speranza azzurra a Monaco, qui r i -
t rat to mentre abbraccia la madre dopo il r ientro da 
Vienna ove conquistb il t i tolo mondial* di sciabola. 

do della sciabota Vanno scor-
so a Vienna. Poi vi sono le 
speranze di qualche bronzo 
che potrebbe venire dal vec-
chio Saccaro, da Granieri, 
da Pinelli o da qualche gio-
vane a sorpresa. 

Italia e Francia hanno co-
si passato la mano e la Fran
cia forse piii di noi visto che 
sta ancora stentando nel tro-
vare il successore del gran
de D'Oriola. Se non altro gli 
azzurri — parliamo ancora di 
sciabola — hanno pure i cu-
gini Montano (Mario Aldo e 
Mano Tulliot in grado di so-
stenere Maffei e magari an
che di batterlo come e acca-
duto al recente « Martini» di 
New York vinto da Aldo su 
Tullio. sull'altro italtano Ri-
goli e sull'americano Apo-
stol. Ma gli ungheresi. t mae
stri. stanno affilando le lo
ro armi per vendtcare Vien
na e con Marot e Gerevitch 
e anche probabile che vi rie-
scano. Nella sciabola biso-
gnera anche fare i conli col 
polacco Pairloski (due volte 
campione del mondo). col 
francese Bonissent, col sovie-
tico Nazalumov e con qualche 
ragazzo delle nuove leve che 
magari, romeni. polacchi e 
sovielici sfornano in gran co-
pla. 

II rebus e. comunque, to-
tale. E proprio per la ragio-
ne suddetta del rapidissimo 
rieambio dei Paesi sociali
sti. Pub confortare la vitto
ria nella spada dt Nicola 
Granieri al «MartinU di New 
York. Ma era un « Martini» 
in tono minore. Nicola ha 
pure un altro buon risulta-
to nel secondo posto — die-
tro al francese Bernard Tal-
vard — nella Coppa Giovan-
nini di fioretto disputata a 
Bologna. In quell'occasione si 
lasctb alle spalle anche il 
grande polacco Witold Woj-
da. Dei francesi, oltre a Tal-
vard ci saranno Revenu e — 
probabilmente — il vecchto 
Magnan, oltre a Ladegalle-
rie. Occhto, comunque, al ro-
meno Drimba. campione u-
scente del fioretto e all'un
gherese Kulcsar, medaglia di 
oro a Messico nella spada. 

Saranno tornei bellissimi 
quelli del Parco delle espo-
siztoni di Monaco. Anche 
quelli riservati alle donne do
ve per VItalia la speranza 
continuera a chtamarsi An-
tonella Ragno. 

R«mo Muium«ci 

Scherma - glossario 
AFFONDO: l'azione dello schermidore che 

passa — con rapido movimento — dalla guar-
dia all'attacco, piegando il tronco in avanti 
e allungandosi en] braccio dell'anna e con la 
gamba corrispondente. 

ARRESTO: e l'azione dl offesa che arresta 
l'attacco dell'awersarlo per colpirlo con una 
stoccata. 

ASSALTO: e il match tra due schermidori 
con punteggio e tempo da stabillrc. Dl so-
lito e a 5 stoccate per gli uomini e a 4 per 
le donne. 

BERSAGLIO: le parti del corpo ove si pub 
colpire l'avversario. Nel fioretto dall'inguine 
al collo; nella spada ovunque; nella sciabola 
dall'inguine in su, testa compresa, e le brec
cia. 

BOTTA: il colpo a segno. Puo essere drltta 
e sarebbe l'azione di attacco simile aU'af-
fondo. 

CAVAZIONE: I'atto per liberare l'arma le
gata dall'avversario. 

CIRCOLATA: attacco effettuato con movi
mento aspira te in avanti della punta. 

CONTRAZIONE: l'azione di difesa per pa-
rare un attacco. 

FENDENTE: cclpo di sciabola dato dal-
l'alto in basso. 

FINTA: la simulazione d'un colpo in attac
co per costringere l'avversario a difendere 
un falso bersaglio. 

FIORETTO: l'arma — convenziorale — a 
lama quadrangolare. E' flcssibile e deve col
pire solo di punta un bersaglio limitato. Si 

MEDAGLIERE 
Italia 
Unghcria 
Francia 
URSS(*) 
USA 
Belgio 
Pelonia 
Cuba 
Garmania 
Gran Bratagna 
Danimarea 
Olanda 
Grecia 
Austria 
Romania 
Svezia 
Svizzara 
Boamia 
Maaiico 
Argentina 
Australia 

Oro 

24 
27 
18 
9 
1 
3 
2 
5 
2 
1 
1 

— 

2 
1 
1 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

Ar9. 

24 
11 
20 
6 
4 
3 
4 
2 
3 
8 
2 

— 

1 
1 
1 
2 
1 

— 

1 
— 
— 

( * ) LTJnlone Sovletica d*btitt6 
• Holeinki. 

Br. 

16 
14 
11 
6 
8 
5 
5 
3 
5 

— 

3 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

— 

t 
1 

Ml 

Tot. 

64 
52 
49 
21 
13 
11 
11 
10 
10 
9 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

1952 

compone di auardia e lama ed e lungo al 
massimo metri 1,10. La sola lama misura 90 
cm. E' usata sia dagli uomini che dalle don
ne e pesa lino a mezzo chilo. II fioretto elet-
trico — in uso dal '57 — ha una punta se-
gnastoccate con una molla capace di respin-
gere un peso non inferiore a mezzo chilo. 

FLfeCHE: voce francese per frecciata. Si 
tratta di azione d'offesa eseguita in corsa. 
Essa e consent ita purche non sbilanci l'av
versario. 

GUARDIA: e la parte deU'arma che nel 
fioretto protegge solo la mano mentre nella 
spada e nella sciabola anche parte deH'avam-
braccio. 

INQUARTATA: e detta l'azione difensiva 
effettuata con uno spostamento laterale del 
corpo. 

INVITO: e l'azione dello schermidore che 
scopre a bella posta un bersaglio per indur-
re l'avversario all'attacco. 

LAMA: e la parte deU'arma — in acciaio 
temprato — con cui si recano i colpi. Si 
divide — il primo a effettuame la divisione 
fu l'italiano Giacomo Grassi nel 1570 — in 
3 gradi: forte, med'a e debole. Quest'ultima 
parte e quella che termina in punta. 

LEGAMENTO: il contatto continuo uelle 
armi. 

MARTINGALA: e la legatura libera che as-
sicura l'arma alia mano. 

MASCHERA: in rete metalhca e cuoio pro
tegge il capo. 

MONTANTE: il colpo di sciabola dal basso 
in alto. 

PARATA: l'azione che neutralizza un colpo 
awersario. 

PEDANA: piattaforma in Iegr.o, gomma o 
linoleum per spada e fioretto. Misura, ri-
spettivamente m. 1,80x24 e 1,80x12. 

PUNTATA: il colpo di sciabola portato con 
la punta della lama. 

RICASSO: e la parte interna deU'impugna-
tura di fioretto e spada ove vengono Intro-
dotte le dita interne della mano. 

RIMESSA: e l'azione di attacco che si ef
fettua dopo un'azione fallita o contro un 
awersario che esita nella risposia. 

RISPOSTA: azione che si effettua — In 
attacco — dopo una paruta. Esistono rispo-
ste dritte, di filo, di cavazione. di finta e 
alt re. 

SCIABOLA: l'arma — convenzionale — per 
soli uomini con lama flessibile s piatta. Mi
sura m. 1.05 (88 cm. di lama) e pesa fino 
a mezzo chilo. 

SCIABOLATA: il colpo portato con il ta-
^lio deU'arma. Pud essere fendente, mon-
tante, tracersone. 

SPADA: arma a lama triangolare e semiri-
gida con cui si colpisce di punta tutto il 
corpo. E' lunga m. 1,10 (90 cm. di lama). 
II peso massimo e di 770 gr. Dal 1933 e usata 
con segnalatore elettrico. 

STOCCATA: il colpo giunto a bersaglio e 
giudicato vaiido. 

TEMPO: e il momento ritenuto vaiido per 
l'attacco. 

TRAVERSONE: azione di attacco con la 
sciabola tendente a colpire il fianco dell'a v-
versario o l'8ddome. 

NOTA — La scherma assegna le seguentl 
medaglie: fioretto individuale maschile e fem-
mlnlle; fioretto a squadre maschile e femmi-
nile; spada maschile individuale e a squadre; 
sciabola maschile individuale a a squadre. 

Orlando Polmonari sui ginnosti 

«La squadra 
e'e, ma non 
conquistera 

medaglie » 
Per Vex olimpico ferrarese i favoriti sono 
Vl)RSS9 il Giappone e le due Germanit* 

SERVIZIO 
FERRARA, agosto 

Una chlacchierata-intervista con Orlando Polmonari rier»|» 
pie d'appuntl fltti fitti parecchie pagine del taccuino. Rt-
cordi, opinionl, prevlsiont. L'amxcizia con Adolfo Consolini, 
la sana rivalitd con Figone, il lavoro con Aldo Monettt, ch$ 
poi ha sostltuito alia guida tecnica della Palestra Ginnastia 
Ferrara dalla quale e uscllo recentcmente l'«azzurro» Adolfo 
Lampronti e per la quale si e laureato campione itallano 
assoluto junlores Franco Simoni. C'e da scegllere. Problerna 
e quello di fermare Polmo
nari sul tempo, ami in tem
po prima che con moglie, vi-
vacissima nlpotlna ed attrez-
zatissima roulotte prenda la 
via del mure, mcta qualche 
tratiqullla spiaggetta della ca
sta niarchigtana. £' custode 
del « Palasport u ferrarese, ed 
ora che I'attivlta rallenta e 
che il Comune pub conceder-
gli le ferte, dlventa tempo di 
vacanze. Ovviamente all'aria 
aperta. Per lui, vecchio e in-
guanbile ginnasta, un valo di 
setttmane senza vlncoli, sen-
za orologio, per sfogare la 
pusslonaccla per la macchina 
fotografica e srotolare rullini 
nella cinepresa otto millime-
tri, la roulotte in eomproprie-
ta con il giovane genero di-
venta I'tdeale. 

Lo bloccluamo sul piede di 
partenza, mentre col «vina-
vil» cerca di rlattaccare un 
paio di targhette alia «ca-
setta viagqiante u. Gli propo-
niamo Vargomento- ginnasti
ca, olimpiadi. Non fa una pie-
ga. «Ci sto, ma non credo 
d'avere cose importanti da 
dirti» — si schermlsce. •—. 
« Preferisco ancora i saltl mor-
tali alia sbarra con avvita-
mento, malgrado i miei qua-
rantotto anni. Solo per il gu
sto di farlo, sia chiaro, e per 
stimolare gli allievi. Magari 
ct fosse qualche gara fra ve-
terani! Istruendo i ragazzi 
della nostra palestra, mi tro-
vo ' sempre in allenamento, 
non ho tempo per lo nostal
gia, e se ritrovassi gli amid 
Vicardi, Agabio, Carnoli, Pa-
squale e Giovanni Carminucci 
e Guido Figone, sarel avvan-
taggiato e penso che darei lo
ro la paga ». 

Vecchie glorie. Medaglie: ri-
cordiamo quelle di Menichel-
li, Varqenlo di Carminucci 
nelle parallele alia Olimpiadi 
romane del 1960, il bronzo del
la squadra capitanata da Pol
monari nella stessa occasio-
ne. Forse il migllor periodo 
delta nostra ginnastica net do-
poguerra. La formazione, ol
tre a Orlando, contava i fra
telli Carminucci. Menichelll, 
Vicardi, Marzolla. Polmonari 
veniva dalle olimpiadi di Hel
sinki del 1952. dalh vittoria 
nei giochi del Mediterraneo 
nel 1954, dal titolo italiano as
soluto conquistato nel 1956 
quando spezzb il regno di Fi
gone che durava intnterrotta-
mente da otto anni. Quindi 
un uomo d'esperiema. 

f E starolta. a Monaco, pre-
vedt i qinnasti italiani in zo
na medaglia? B. 

<t Francamente no. I sovie-
tici, i giapponesi, i tedeschl 
orientali e occldentali sono 
mollo forti; poi bisogna con-
siderare la Cccoslovacchia e 
forse la Svlzzera, la Finlandia 
e gli americani. Mi pare pro
prio che per i nostri ragazzi 
ci sia disco rosso, perb la 
squadra eslste, c valida, pro-

Orlando Polmonari a Hel
sinki nel 1952 con I'indi-
menticato Adolfo Conso-

(a sinistra) m i 

melte e dovrebbe guadagnare 
un piazzamento lusinghiero. 
Migliore di quelli ottenuti a 
Tokio ed a Citta- del Msssico. 
anche se non cl sono piii il 
Carminucci e il Menlchelli. 
Milanetto, Montesi, Donega, 
Luppino, Pallotli, Santoro e 
naturalmente il nostro Adolfo 
Lampronti, un ragazzo che si 
i fatto con noi e che a Ro
ma ha avuto modo di progre-
dire trovando palestre attrez-
zate e il pungolo per ml-
gliorare continuamente, sono 
sicuramente glovanl di valo
re. Quello che purtroppo man-
ca sono i rincalzi alle loro 
spalle. Un ginnasta non s'im-
provvisa. Occorrono anni dl 
applicazione costante. di stu
dio, di sacrificio. E non si 9 
mai imparato abbastama. 
Esercizi da provare e rlpro-
vare centinaia di volte, cor-
regqendo errori anche margt-
nalt, aumentando le difficolta, 
per elevare il punteggio». 

<t Tu pensi che II llvello tec-
nico internazlonale sia com-
plessivamente migliorato? ». 

«Direi di si. Quanto meno 
sotto il profilo delle difficol
ta inserite negli esercizi libe-
ri. Oggi. inoltre, e viii diffici
le anche per I'impossibillta di 
ricitperare in caso dt errori 
commessi negli obbligatori». 

Giordano Marzola 

• ijOTTA-L'Mh Nel 1896 la lotta. 
a&segnd un solo titolo (a Monaco 
ne saranno in paiio IS tra «libe
ra » e « greco romana •>: se lo ag-
giudic6 il tedesco Schumann sui 
greci Tsitas e Chnslopou!os. 

BJ IL PERIOIHJO BRILL. La cana-
desina Debbie Bnll ha saltato re 
centemenie. a Londra, 1.S6 (la-
sciando la S:meoni e la Inkpen a 
6 cm!). La giorinetta. gia sulla cre
st* della noToiieta da un paio di 
anni, si present a come un sens-
aimo pencolo per le varie Gusen-
bauer (Austria). Schmidt <HDT>. 
Hubnerova e Re2kora (Ocoslovac-
chla». 

BJ BRKVK BRFA K. A Pangi 1904 
il progrmmma di atletica prevede-
va una gara brevissima: I CO me
tri piam. Q-jesto tipo di prova 
sulle piste all'aperto oggi non si 
corre piii E* diventata una spe-
ciahta delle gare « indoor». A 
Pangi comunque c'era e fu nnto 
daU'amencano Kraenzlein (che si 
aggiudico alt re 3 medaglie d'oro) 
In 7" davanti al connaaonale Tewk-
sbury (7"1) e all'austraUano Row
ley (7"2>. 

• I COLOR! DF.I CERCIII olim
pici. II cerchio bianco rappresent a 
I'Europa. quello rosso le Ameri-
che, quello nero I'Afrlca, quello 
giallo l'Asia e quello rerde l'Ocea-
nia. 

• CAmrrTO lnglese alia Francia 
nel calcio. II piu popolare degli 
sport debutto a Parigi nella se
conda Olimpiade e vlnsero, come 
era da prevedersl, i maestri inglesi 
che travolsero i padroni dl casa 
per 4-0. 

BJ DAL PRATO ALLA PISTA. E' 
accaduto alia Zlenne lrlandese Ma
ry Tracey. Eccellente gi oca trice di 
hockey su prato st %wlcino due 
anni fa aH'atletica leggera per se-
guire 11 fidanzato che ne era un 
« fin • Mary, che e anche una bel-
I* raga»a, s e trovata a realizza-

re ai recenti Campionati interna-
zionali bntannici (vintii 1'ottimO 
tempo di 2'M" sugll 8fo metri. 
Una verde speranza per 1'Uola 
verde. 

• I GRANDI R1TOR.M. ma per 
gioco. Jutta Heine, la non dunen-
tirata campionessa europea del 
200 p;ani e Wilms Rudolph, 1« 
< gazzella nera > trionfatnee a Ro
ma in entrambe le distanie sprint, 
hanno effettuato una prova sulla 
pista olimpica di Monaco, distan-
za 80 metri, tempo 13"5. 

B| 1NSEGUIMEVTO STRANO a Pa> 
rigi-1900. II programma delist ico 
pangino prcsentav* una stranlssl-
ma gara di inseguirnento. Si trat-
tara di una prova a squadre su 
1500 metri. La rinse una formazio
ne amcTicana In 2'17"2. 

• ROSF.NDUIL DOVLNqtE. La 
tedesca dell'Ovest Heide Rosendahl 
ai recent! Campionati della RFT 
ha pnrtecipato al pentathlon <1*>. 
ai 100 metri ptanl (2«>, alia 4 x 100 
(I*) e al salto in lungo (1*). Ha 
detto di essere mcerta circa le ga
re cut prendere parte ai Giochi. 
Non fatichiamo a crederle. 

• GANOTTI A IOSA. I Giochi dl 
Saint Louis furono piu flera pae-
sana che Olimpiade. Nel canottaf-
gio si assegnarono ben 10 titolt 
che andarono, ovviamente, tuttl 
agli atleti di casa che non arera-
no quasi oppostzlone. 29 medaglia 
«yankee» su 29 medaglie dispo-
nibih (nell'« otto » si assegn6 solo 
oro e argen'o). 

• ASSO RIPESCATO. Yuri Tar-
mak. il grande saltatore in alto 
sonetlco che secondo 1 risultatt del 
recenti Campionati del suo Paea* 
avrebbe do.nito restare a casa (al 
ptazzo quarto), e stato ripescato 
in extremis. Tarmak, non si M-
mentichi, detiene la migllor prestay 
zione mondiale della station* • « • 
2,25. Decision* safgia. 

, \ I 'VJIA^ ti • i.-- M* ^'t A t I * 


