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OLIMPIADI: un'affascinante storia lunga settantasei anni 
Nella foto qui accan- [ 
to: Giuseppe Dordoni, 
tr ionfatore nella capi
tate finlandese della ga-
ra di 50 chilometri di 
marcia. 

Nella foto di centro: 
Irene Camber ed Edoar-
do Mangiarotti. Irene e 
state Tunica azzurra a 
conquistare un t i tolo, 
mentre « Edo » ha un 
lungo « palmare » di 
successi. 

La foto di destra (no
stra la grinta di Bep-
pone Tosi, medaglia 
d'argento alle spalle 
di Consolini nel di
sco (1948) . 

LONDRA '48: RISORGE LO SPORT 
HELSINKI '52: ECCO I SOVIETICI! 

In Inghilterra VItalia fu ammessa grazie alia lotta di Rcsistenza and-
nazista e conquisto otto medaglie aVoro - I trionfi di Fanny Blankers-
Koen e la «accoppiata» Consolini-Tosi - I nuovi maestri del calcio 

I Giochi della XII e XIII Olim-
piade non furono mai clisputati. 
Quelli del 1940 avrebbero dovuto 
disputarsi a Tokio (ma i giappo-
nesi rinunciarono fin dal 1937 per
che impegnati nell'invasione della 
Cina) e, successivamente. ad Hel
sinki ma la guerra scatenata dal 
nazifascismo ne impedi l'esecu-
zione; quelli del 1944 non furono 
neppure assegnati. E quando nel 
1946 i superstiti membri del CIO 
si riunirono (Baillet-Latour, il 
presidente che era succeduto a De 
Coubertin, era morto, nel 1942, 
di crepacuore alia notizia che l'u-
nico suo figlio era caduto in 
guerra) ci fu, all'inizio, dopo l'u-
ragano che aveva squassato il 
mondo, addirittura perplessita se 
fosse opportuno o no riprendere 
Ie Olimpiadi. 

Ma la voce di Sigfrid Edstrom, 
uno svedese, che da trent'anni di-
rigeva la Federazione internazio-
nale di atletica, si levb a esaltare 
l'ideale olimpico. Disse che, an-
che con le Olimpiadi, si poteva-
ricostruire qualcosa dopo le di-
struzioni se non nelle cose certo 
negli animi, respinse la candida
ture. della Svizzera e sostenne che 
la sede dei Giochi avrebbe dovu
to essere Londra, la citta che era 
fra quelle che piu avevano sof-
ferto dalla guerra. La sua propo-
sta venne accettata ed Edstrom, 
poi, fu nominato presidente del 
CIO. 

« Austerity » 
L'organizzazione della XIV O-

limpiade fu affidata all'ex ostaco-
lista, vincitore di Amsterdam sui 
400 hs protagonista di tanti duelli 
con il nostro indimenticabile Lui-
gi Facelli di cui era amicissimo, 
e che ora sedeva alia Camera 
alta inglese. Lord Burghly duca 
di Exater. Dalle Olimpiadi di Lon
dra furono esclusi i Paesi vinti: 
unica eccezione l'ltalia perche «il 
popolo italiano con la sua lotta 
al nazifascismo aveva riscattato 
rignominia della guerra voluta da 
Mussolini». La Resisienza italia-
na, nei corso della quale caddero 
tanti atleti, ebbe cosl, anche in 
campo sportivo intemazionale, sin 
da allora, il suo giusto riconosci-

jnento, quella Resistenza che trop-
pi notabili della nostra attuale 
organizzazione sportiva sembrano, 
invece, aver dimenticato. 

• 
Le Olimpiadi di Londra furono 

tenute all'insegna deU'aausterity*. 
11 popolo inglese stava ancora ti-

rando la cinghla e molti Paesi 
non furono neppure in grado di 
intervenire fra i quali l'Unione 
Sovietica. Si utilizzarono gli im-
pianti sportivi d'anteguerra, riat-
tati alia bell'e meglio: per ospi-
tare gli atleti ci si servi in parte 
degli alloggiamenti militari attrez-
zati per la guerra e non si guardb 
molto per il sottile in fatto di 
organizzazione. 

Nondimeno a Londra, alia ceri-
monia inaugurale sfilarono cinque-
mila atleti in rappresentanza di 
cinquantanove Paesi. II passag-
gio della delegazione italiana fu 
accolto 'con freddezza ma con ri-
spetto e il bilancio degli azzurri, 
che rappresentavano la Repubbli-
ca appena nata fu piix che inco-
raggiante: otto medaglie d'oro, un-
dici d'argento. otto di bronzo. 

L'indimenticabile Consolini vin-
se nel disco (e Tosi fu secondo); 
il quattro della Moto Guzzi, for-
mato da Faggi, Invernizzi, Morile 
e Moioli, quattro operai, che si 
allenavano dopo il lavoro sino a 
notte, si aggiudicft 1'alloro nel ca-
nottaggio. Cantone si affermo nel
la spada, Formenti nel pugilato 
(piuma), Lombardi nella lotta 
greco-romana (mosca). Nel cicli-
smo Ghella sfreccib davanti al 
grande Harris nella velocita e nel 
tandem 1'oro fu appannaggio del 
duo Teruzzi-Perona. Infine agogna-
tissima medaglia d'oro quella con-
quistata dal « Settebello» nella 
pallanuoto. Ricordiamo la forma-
zione vittoriosa: Bonocore, Buga-
relli, Rubini, Ognio, Arena, Chi-
ra, Maioni e i fratelli Pandolfini. 

Alle Olimpiadi di Berlino, nel 
1936, nella gara di salto in alto 
femminile, si era classificata se-
sta, con 1,55, una giovanissima 
olandese, Francina Koen. L'alle-
natore della squadra dei tulipani, 
certo delle grandi qualita della 
Koen, l'aveva presa sotto le sue 
dirette cure e, innamoratosene, 
l'aveva poi sposata nel 1940 dan-
dole due figli. Ma « Fannys, co-
m'era familiarmente chiamata, o-
ra divenuta signora Blankers 
Koen, s'era ben guardata dall'ab-
bandonare l'atletica e la sua pas-
sione era tanta che, piu di una 
volta, fu vista interrompere un 
allenamento per allattare l'ulti-
ma figlia. 

A Londra a Fanny » si guadagnb 
il titolo di «mammina volante» 
vincendo ben quattro medaglie 
d'oro: cento metri piani, duecen-
to, ottanta metri a ostacoli e la 
staffetta quattro per cento, che 
avrebbero potuto diventare sei se 
la Blankers-Koen avesse parteci-
pato anche alia gara di salto in 

alto e in lungo di cui deteneva 
il primato mondiale. Ma l'incro-
ciarsi dei programml delle gare 
glielo impedi. 

Dopo il trionfo di Londra ((Fan
ny » Blankers-Koen continub a 
mietere successi e, piu tardi, sta-
bili i nuovi record mondiali nel 
pentathlon e nei duecento piani 
a testimonianza di una comple-
tezza atletica impareggiabile. 

Alio spasimo 
Un'altra figura di eccezione si 

mise in evidenza a Londra: Emil 
Zatopek, medaglia d'oro nei die-
cimila e medaglia d'argento nei 
cinquemila (il suo trionfo asso-
luto lo avrebbe toccato alle Olim
piadi di Helsinki nel 1952). Za
topek, nato a Koprivince nella 
Moravia, il 9 settembre 1922 era 
gia qualcuno prima dei Giochi di 
Londra. Ma i tecnici continuava-
no a storcere il naso nei suoi 
confronti. Sgraziato nello stile, 
gi& aU'avvio della corsa il viso 
gli si trasformava in una smorfia 
quasi che" la soffefenza dello' sfor-" 
zo l'avesse gia vinto. La sua fal-
cata era un obbrobrio, pesante, 
aritmica. Ma Zatopek, oltre a pos-
sedere una straordinaria potenza 
muscolare, aveva un suo «segre-
to». Mettendo in atto i metodi 
di allenamento dello svedese Ar-
ne Andersson, il grande rivale di 
Gunther Hiigg. e adattandoli al 
suo fisico, Zatopek fece della pre-
parazione atletica uno studio scien-
tiflco basato sulla fatica, dove per 
fatica si intenda 1'allenamento di 
ogni giorno per tutto l'anno per-
correndo decine di chilometri, 
sempre sul ritmo, sino alio stre-
mo. 

Un metodo che, ovviamente. 
non pub essere generalizzato ma 
che andava benissimo per Zato
pek, tutto forza, tutto potenza 
di garretti, tutto volonta ma po-
chissimo agile e per nulla ve-
loce. A Londra, comunque, stupl 
tecnici e atleti. Lui era uno che, 
dawero, correva per gettare il 
cuore al di la del traguardo, spen-
dendo sin l'ultima stilla di ener-
gia, il viso stravolto nello sforzo, 
ma il corpo tutto teso a batter 
gli awersari, a vincere! 

Una notazione calcistica. II tor-
neo Olimpico fu sorprenden-
temente virito dalla Svezia, che 
si era presentata con una «squa-
dretta» di assoluti dilettanti. Ri
cordiamo alcuni nomi: Gren, Lie-
dholm, Nordhal. E ci pare che 
bastino per sottolineare di che po' 
po' di « squadretta » si trattasse .. 

A suon di medaglie il debutto deWURSS nella capitate finlandese 
Zatopek ovvero niente stile e molte strepitose vittorie - La lunga mar-
cia di Dordoni - La doppietta di Mathias - Remigino, un oriundo d'oro 

I glocht delta XV Olimpiade 
si disputarono a Helsinki. L'asse-
gnazione alia Finlandia della mas-
sima manifestazione sportiva mo 
derna voile essere un riconosci-
mento a un piccolo popolo che, 
fra i primissimi, aveva fatto del
lo sport un movimento di base 
dal quale venivano selezionati 
campioni a getto continuo che 
consentivano al Paese finnico di 
competere con Nazioni con po-
polazioni. died, venti, trcnta vol
te piii grandi. Un movimento di 
base, che si arttcolava su una mi-
riade di impianti, che si esten-
deva at programmi scolastici. che 
permeava, si pud dire, I'intera est-
stenza dei finlandesi dalla prima 
infanzia alia vecchiaia e. salvo ra-
rissime eccezioni, nello spxrtto del 
vero dilettantismo, quello cioe che 
premia I'atleta soltunto con me
daglie ma che, nondimeno, gli da 
la possibility di allenarsi-e-di pre-
pararsi convenientemente metten-
dogli a disposizione cid che gli 
occorre dai campi at tecnici, dal
le attrezzature all'assistenza me
dico. 

Due colossi 
La XV Olimpiade e passata alia 

storia dello sport per molti mo-
tivi. Anzitutto per la tnassiccia 
partecipazione (sessantanove Na-
zioni con 6.019 atleti fra i quali 
i rappresentanti del Giappone e 
dei due stati tcdeschi a testimo
nianza della riconciliazione fra i 
popoli anche ie perdurava la 
guerra fredda e. in Corca. si mo-
riva per difendere I'indipendenza 
del propria Paese). Poi per i ri-
sultati tecnici dawero eccezionali 
(sed'tci record del mondo e qua-
rantotto olimpici) e, infine. fatto 
dt enorme importanza, per la par
tecipazione, per la prima volta. 
dell'Unione Sovietica. Gli atleti 
russi avevano fatto, per I'esattez-
za, una fuggevole apparizione ai 
Giochi di Stoccolma, nel 1912, ma 
con risultati tali da sfiorare it 
ridicolo. Poi, dopo la Rivoluzione 
d'Ottobre, anche l'organizzazione 
sportiva decollb verso livelli sem
pre piu alti senza perd, prima per 
I'isolamento in cui I'URSS fu co-
stretta, poi per la guerra, afjron-
tare i confronti internazionali. 
Cid dava motivo agli inguaribili 
anticomunisti di tutto il mondo 
di fare apprezzamenti negativi 
sullo sviluppo dello sport sovie-

tico e di consentire a molti co-
siddetti tecnici di rimanere scet-
tici agli annunci, che, periodica-
mente, glungevano dall'Unione So
vietica sulle imprese dei suoi 
atleti. 

Nell'tmmediato dopoguerra la 
partecipazione dell'URSS ad alcu-
ne manifestazioni all'estero aveva 
data una prima misura dei pro-
gressi realizzati, anche in campo 
sportivo, dal primo Paese socia-
lista. Ma ad Helsinki, nonostan-
te i venti miltoni di morti subiti 
in guerra fra i quali migliaia di 
atleti (e fra essi grandissimi cam
pioni) I'URSS csplose anche nello 
sport: venti medaglie d'oro, di-
ciannovc d'argento, quindici di 
bronzo. Per la prima volta, nella 
storia delle Olimpiadi, il colosso 
statunitense, monopolizzatore di 
prcmi, aveva trovato un grande 
antagonista, che, nel giro di po-
chi anni, lo avrebbe addirittura 
superato in fatto di affermazioni 
globali. 

_ - * * » • 
Gli ttalianl raccolsero un discrc-

to bottino: otto medaglie d'oro, 
nove d'argento, quattro di bronzo. 
Un po' meno di Londra 1948 ma 
occorre tener presente che a Lon
dra, appunto, erano assenti l'Unio
ne Sovietica, i due Stati tedeschi 
e il Giappone. Gli azzurri che 
conquistarono il massimo alloro 
furono: Giuseppe Dordoni nei cm-
quanta chilometri di marcia, Ire
ne Camber nel fioretto femminile, 
Edoardo Mangiarotti nella spada. 
la squadra degli spadisti (Dario ed 
Edoardo Mangiarotti, Pavesi, Del-
fino, Bertinetti e Battaglia). Strau-
lino nella vela al comando della 
«Merope», Enzo Sacchi nella ve
locita su pista la squadra del-
I'inseguimento nel ciclismo (Messi
na, De Rossi, Campana c Moret-
tini), Aureliano Bolognest nel pu
gilato fleggeri). ' 

Epbnimo dei Giochi fu Emit 
Zatopek. che ninse i cinquemila, 
i diecimila e la maratona a con-
ferma di una superiority nelle ga
re di fondo su tutti gli atleti del 
mondo addirittura schiacciante. Di 
lui e del suo stile abbiamo gia 
fatto cenno; per quanto riguarda 
le trionfali affermazioni di Hel
sinki va detto che se le sue vit
torie nei cinque e diecimila era-
no scontate nessuno si attendeva 
il successo del cecoslovacco nel
la maratona e, forse, neppure il 
biondo Emil sperava tanto. Ma. 
dopo aver tagliato il traguardo 
dopo quarantadue chilometri con-
dotti a ritmo infernale, a ' tutti 
coloro che gli si facevano attor-

no per complimetitarlo candida-
mente disse: a Non ho fatto altro 
che ripetere cib che faccio quasi 
tutti i giorni, una quarantina di 
chilometri per fare il fiato: solo 
che ho spinto un po' di piu per
che questa era una gara olimpi
co e non un allenamento.'...». Una 
altra grande figura delle Olimpiadi 
di Helsinki fu il decatleta ameri-
cano Bob Mathias, che non solo 
ripete il successo di Londra ma 
batte il primato mondiale mentre 
ricorderemo, a titolo di curiosita, 
che i cento metri piani ,'uiono 
vinti, contro ogni previsione, da 
un americano figlio di immigratt 
piemontesi, Lindy Remigino, un 
atleta che, anche in patria, non 
godeva di molto considerazione 
ma che aveva nella sua fenomena-
le grinta la sua arma vincente, 
cib che gli consent} di prevalere 
nella combattutissima finale di 
Helsinki. 

Lo spazio tiranno non ci con-
sente, in queste sommarie rievo-
cazioni, che rapide notazioni, po-
che citazioni e ci costringe addi
rittura a sorvolare su imprese di 
atleti, che sono entrati nella sto
ria dello sport limitandoci I'atlen-
zione, prevalentemente, alia regi-
na delle Olimpiadi e degli sport: 
l'atletica leggera. 

Salto di qualita 
Concludendo su Helsinki dobbia-

mo sottolineare che la XV Olim
piade, in un mondo che quasi o-
runque. aveva ormai rimarginato le 
ferite della seconda guerra mon
diale (ancorche altrc ferite rima-
nessero tuttavia aperte) segno un 
altro grande salto di qualita del-
I'evoluzione sportiva dopo il pri
mo di Stoccolma (1912) e il secon-
do di Los Angeles (1932). 

De Coubertin poteva dormire 
tranquillo nella sua tomba. II suo 
cuorc, separato dal corpo. secon
da il suo desiderio, e murato ad 
Olimpia nel monumento elevato a 
ricordo del ripristino delle Olim
piadi, pulsando in vita aveva tre
molo molte volte per I'esistenza e 
il destino della sua creatura. Ora 
era ferma per sempre ma i Gio
chi andavano avanti chiamando 
a raccolta un numero sempre mag-
giore di popoli. Non era tulto 
oro quello che luceva, ma la ban-
diera con i cinque cerchi svento-
lava, ogni quattro anni su una 
gioventit piit afjratellata e che, 
sempre meno, credeva alia guer
ra. Non era voco! 

Carlo Giuliani 

luHi: una difficile arte sportiva 

Quale metallo 
per Dibiasi 
e Cagnotto? 

I tuffi: una difficile ar
te sportiva in grado di rag-
giungere altissimi livelli di 
spettacolarita. Si tratta di 
una disciplina che e statu 
quasi assoluto terreno di cac-
cia yankee. Dal debutto o-
Hmplco infatti — avvenuto 
nel 1904, a Saint Louis con 
una gara dalla piattaforma 
di 10 metri vinta da Shel
don — a Messico-1968 gli a-
mericani hanno conquistato 
la bellezza di 103 medaglie 
(di cui 38 d'oro) contro le 
18 della Svezia le 15 della 
Germania, le 6 del Messico 
eccetera. 

Nelle ultime edizioni dei 
Giochi tuttavia sono emer-
si talenti europei di gran-
dissimo valore. Come I'atleta 
della RDT Ingrid Kraemer, 
che espresse, forse, il me
glio che si sia mai visto in 
gare di tuffi sia maschili che 
femminili, e la coppia ita
liana Klaus Dibiasi-Franco 
Cagnotto. Ingrid fu dawero 
un fenomeno straordinario, 
per grazis, esattezza di ese-
cuzione, difficolta delle fi
gure. Chi aveva visto l'ame-
ricana Pat McCormick trion-
fare a Helsinki e Melbourne 
sia dal trampolino di 3 me
tri che dalla piattaforma e 
penso d'aver visto tutto dei 
tuffi, evidentemente non a-
veva previsto la Kraemer. 

Klaus Dibiasi a Tokio fu 
piuttosto maltrattato. La 
suggestione yankee influi pa-
recchio sui giudici che si ri-
velarono particolarmente se
ven nei confronti delle ese-
cuzioni rigorose dell'azzurro 
mentre supervalutarono la 
fantasia e la verve di Bob 
Webster. Pensate, dopo le 
eliminatorie della piattafor
ma Klaus guidava (con 97,62) 
sul sovietico Palagin (94.77 >, 
sul giapponese Otsubo (94,32) 
e sul britannico Phelps (93 
e 85). Webster non era che 
sesto (93,18) e senza nulla 
voler togliere alia sua stre-
pitosa rimonta apparve chia-
ro a tutti il favoritismo dei 
giudici. 

Monaco ci npropone il Di
biasi trionfatore di Messico e 

i soliti americani che sfor-
nano tuffatorl a tutto spia-
no Le gare rnggiungeranno 
livelli altissimi. Forse si da-
ranno anche dei 10, punteg-
gi di merito rarisslmi. Se 
Klaus sara perfettamente 
guarito del mai di schiena 
che lo ha afflitto ultimamen-
te dovrebbe poter vincere. II 
ragazzo, 25 anni. 12 titoli 
italiani, un titolo olimpico 
e uno europeo, e decisamen-
te in grado di darci quell'u-
nico oro che le 3 discipline 
della piscina — nuoto, tuffi, 
pallanuoto - - possono darci. 
Non trascunamo, ovviamen
te, il torinese Franco Ca
gnotto. 5 volte campione d'l-
talia, 5 o dal trampolino e 
8 o dalla piattaiorma a Mes
sico, campione d'Europa dal 
trampolino e «bronzo» dalla 
piattaforma. 

Sara comunque un gioco. 
anzi, un'espressione d'arte. 
in grado di appassionare e 
di divertire. 

r. m. 

Franco Cagnotto. 

GLOSSARIO 
AVVITATO: tuffo m cui il 

corpo gira rigido, perpen-
dicolare all'acqua, intorno 
al proprio asse. 

CARPIATO: tuffo che vede 
il corpo piegato alle an-

• che, con braccia e gambe 
allungate. per poi assume-

• re una posizione tesa al-
l'entrata in acqua. 

PIATTAFORMA: e una co-
struzione rigida per i tuffi. 
Ha una Iarghezza minima 
di 2 metri e un'altezza di 
5. 7 e mezzo, 10 metri sul 
piano dell'acqua (la prova 
olimpica e dai 10 metri) e 
sporge di almeno un me
tro e mezzo dai bordo del
la vasca. E' ricoperta da u-
na stuoia di fibra di coc-
co. 

RAGGRUPPATO: tuffo che 
prevede il corpo raccolto, 
il tronco ad arco. le gi-
nocchia piegate, le brac-

• cia intorno alle caviglie. 
Poi ci si distende in posi
zione tesa all'entrata in ac
qua. 

RITORNATO: tuffo in cui il 
corpo si alza in avanti e 
poi viene capovolto da un 
colpo di reni. La caduta in 
acqua e sempre in posizio-

• ne tesa. 
TRAMPOLINO: e una co-

struzione a mensola. ela-
stica, sistemata a 1 o 3 
metri (per le gare olimpi-
che c a 3 metri) dal pelo 
dell'acqua. Ha una lun-
ghezza minima di 4 metri e 
una Iarghezza di 50 cm. E' 

ricoperta da una stuoia di 
fibra di cocco 
• I primi a praticare l tuf
fi furono i tedeschi che vi 
applicarono principi ginni-
ci. 
• I primi Campionati eu
ropei furono disputati nel 
1893. Dominarono i tede
schi. 
• Prima di Cagnotto e Di
biasi, gli italiani piu vali-
di in campo intemazionale 
furono Bonfanti e Viglie-
ri nel 1905. 
• La pratica dei tuffi svl-
luppa armoniosamente tut-
te le parti del corpo e por
ta ad altissimo livello le 
doti di destrezza. agilita e 
coordinamento muscolare. 
E' bene comunque chiarire 
che i tuffi col nuoto non 
hanno nulla da spartire. 
salvo l'elemento-piscina che 
e comune. 

MEDAGLIERE 
Oro Ar. Br. Tot. 

Stati Untti 38 35 30 103 
Svezia 5 6 1 18 
Germania 5 4 R 15 
Messico 1 •• 3 6 
Ciran BrrUcna — 1 4 5 
Unione Sovietica — 2 3 4 
Italia 1 3 — .1 
Giappone 1 1 — -
Danimarca I — 1 2 
Australia 1 — — 1 
Crcoslovacchia I — — I 
Francis — 1 — 1 
Canada — — 1 1 
E^ittn — — 1 I 
L'njrirna — — 1 1 

II quartetto azzurro dell'inseguimento campione del mondo a Varese l'anno 
scorso. Da sinistra Morbiato, Borgognoni, Algeri e Bazzan. Riusciranno a con-
fermarsi sulla pista olimpica di Monaco? 

II medagliere del ciclismo 
Oro Argen. Bronzo Totate 

Franda 
Italia 
Gran Bretagna 
Stati fnltf 
Olanda 
Belfio 
Danimarca 
Germania 
Svezia 
Sodafrica 
Australia 

25 
22 
7 
ft 
7 
4 
4 
2 
2 
1 
4 

10 
13 
18 
7 
9 
5 
a 
s 
2 
5 

— 

14 
6 

12 
9 
3 
4 

.4 
,ft 
7 
2 
2 

49 
41 
37 
24 
19 
16 
14 
13 
11 
X 
fi 

Oro Argen. Bronzo Totale 
Unione Sovietica 
Grecia 
CecosloTacchia . 
Austria 
Svizzera 
Poloiria 
1WT <•) 
Canada 

1 
1 
1 
1 

— 
— 
— 

1 
3 
* 
1 
1 
1 

— 

4 
1 

2 
1 

— 
1 

S 
5 
3 
3 
3 

1 
1 

Ciclismo; Francesco Moser «perno» della strada, Marino I'uomo nuovo della pista 

Dagli inseguitori il bis d'oro? 
Le possibility azzurre nelle setfe gare - Per Borgognoni tre prove sono troppe - Pronostico arduo per l a « 1 0 0 km» 

(•) La RFT si presentd con una propria «ele-
zione nel 1988 a Messico. 

Ije gare cichstiche di Mona
co inizieranno il 29 agosto e 
termineranno jl fi settembre. 
percio giusto nell'arco di una 
?>ettimana < considerando le 
due giomate di sosta» verran-
no assegnaM 5 sette titoli, 
1 cinque della pista (chilome-
tro da fermo. velocita. tan
dem, inseguimento individua
te. inseguimento a squadre) 
e 1 due della strada 1 cento 
chilometri a squadre e corsa 
individuate*. Dicevamo ien 
che le nostre speranze sono 
scarse, che la vigilia delle O-
lunpiadi non sorride al cicli
smo italiano per i motivi. le 
ragioni, gli errori ripetutamen-
te accennati e dibattuti. 

Roma I960 restera forse un 
trionfo ineguagliabile. idem o 
pressappoco Tokio 1964, e in 
quanto al regresso di Messico 
1968 (una medaglia d'oro, una 
d'argento e due di bronzo) 
dovuto ad una politica fede
rate che dormiva sugli allo-
ri del passato, e sicuro e 
scontato che un verdetto del 
genere sarebbe bene accolto 
e festeggiatissimo nell'ambien-
te azzurro. Da allora, abbia
mo infatti peggiorato (vedi le 

• militarize dei mondiali, una 
valida pietra di paragone), e 
se un pochino ci siamo ripre-

si lo scorso anno a Varese. e 
perche qualcosa e uscito dal 
vivaio, dal tardivo piano di 
nnascita, dalla tenacia di Ri-
medio. tecnico di valore. ma 
troppo «oH» f mdaffarato. 

Dunque. (•o^a surredera a 
Monaco, nch^tii-uniente par-
lando? Non •? il caso di esse
re pessinusti e mar.-o di lllu-
derci: 1 nostn ragaz7i men-
tano fiducia. qualcosa di buo-
no e di bello potremmo otte-
nere. e comprensibile il riser-
bo, la pmdenza di Rimedio di 
fronte ad un campo di nvali 
collaudatissimi. e vediamo di 
esaminare Ie possibilita italia-
ne nelle vane specialita. Co-
minciamo dalle piste. 

Velocita Ezio Cardi e gia 
una conoscenza, vorremmo di
re una sicurezza (ha costretto 
Morelon alio spareggio in quel 
di Varese) e e'e Marino, fre
sco campione d'ltalia, dician-
nove anni, sprinter di grande 
avvenire, dicono, perche ha 
grinta, estro, fantasia e fred
dezza. Bene, per6 il pronosti-
cato si chiarna Morelon (Fran-
cia), e i suoi massimi awersa
ri, Krassov e Trifonov (URSS) 

.piii Kucirek (Cecoslovacchia). 
Abbostanza quotati. il fran-
cese Quentyn, l'australiano "Ji-

cholson e il danese Pedersen. 
qumdi oltre i «quarti*> i due 
azzurri non dovrenbero anda 
re. 

Tandem Manno e Rossi, u 
na coppia di romani ohiusa 
dall'espenenza di almeno 
quattro formaziom, dalla Ger
mania Occidentale. dalla RDT 
di Geschke-Otto. dall'Unione 
Sovietica e dalla Francia di 
Morelon-Trent in 

Chilometro da fermo. fini-
to il ciclo di Sartori. il si-
gnor Rimedio s'affida a Car
di. II chilometro nchiede 
gambe, resistenza, lucidita ne
gli ultimi 300 metri e fortuna. 
E' prova unica. un filo di 
vento contrario o favorevole 
pud significare la sconfitta di 
Tizio e la vittoria di Caio. A 
Varese, il sovietico Rapp e 
diventato campione del mon
do battendo per 77 millesl-
mi di secondo Pedersen. At-
tualmcnte. gode di molto cre-
dito il tedesco occidentale Mi-
chalsky, e in quanto a Cardi, 
chiaro che in mezzo a tanti 
pretendenti e una pura inco
gnita. 

Inseguimento individuate: il 
favorito e l'elvetico Kurmann, 
ma forse scoprirerr.o un altro 
Rodriguez, il colombiano co

stretto a passare professioni-
sta dallX'CI. E poiche Lu
ciano Borgognoni s'e distinto 
alia Cipale di Parigi (campio-
nato mondiale militant e ha 
battuto Kurmann in una m i 
m o n e >\oKa«; Mill'anello di 
Monai-u •! »arnf*ca«o e Gia-

Francesco Moser, 

como Bazzan Una medaglta. 
si pensa nel « clan * azzurro, 
Borgognoni potrebbe darcela. 

Inseguimento a squadre l'l
talia schiera Pietro Algen, 
Giacomo Bazzan. Borgognoni 
e Morbiato. il quartetto m-
dato di Varese. un ottimo bi-
glieito da visita. nessuno lo 
nega. ma la pista olimpica 
non sembra congeniale ai mez-
zi della nostra compagine, ed 
e noto il valore della RDT, 
della Germania Occidentale e 

j dell'URSS. Siamo. comunque, 
in zona medaglie. 

Riassumendo. se ci sara glo
ria per gli azzurri, glona ver-
ra daU'inseguimento (indivi
duate e a squadre). I compe
tent i concordano e aggiungo-
noi « Attenzione a Marino...». 
Vedremo. E la strada? 

La strada aprira le Olim
piadi ciclistiche con la Cen
to chilometri e la concludera 
con la gara individuate. Fran
cesco Moser - Moretti - Ca
stellan - Tonoli: questa la 
squadra che andra a caccia di 
un alloro nella difficile corn-
pet izi one a cronometro con-
trastata dal Belgio, dall'Olan-
da, dalla Polonia. daliTJRSS, 
dalla Svizzera e da altri qtiar-
tetti: a Mendrbio vinse (sor-

presa) il Belgio. crollarono gli 
azzurn e piu clamoroso fu il 
cedimento dei sovnetici. parti-
ti in testa e ottavi alia line. 
Pronostico arduo. II nostro 
esordiente e Os\aldo Castellan 
della * Padovani o fscuola di 
Rigoni >, <i un ragazzo pamco-
Jarmente dotato per le cro-
no ». confida Rimedio. 

Nella gara individuate, n-
fletton puntati su Francesco 
Moser. alle prese con il fran-
cese Ovion. con belgi, spagno-
li, sovietici, polacchi, olande-
si (Den Hertog), cecoslovac-
chi, con molti uomini a cac
cia dell'inde su un circui-
to da ripctersi otto volte 
per una distanza complessiva 
di 182^00 chilometri. Se Ri
medio non giochera la « carta 
Peccoloa (vincitore deinilti-
ma preolimpica) i tre compa-
gni di Moser saranno Borgo
gnoni, Parecchini, Riccomi. 

Ancora Borgognoni? Si, a 
parere di Rimedio al quale 
chiediamo un ripensamento 
poiche tre impegni (due su pi
sta e uno su strada) sono tan
ti, troppi. Il resto da Mona
co, dove alle chiacchiere se-
guiranno i faiti, dove verra a 
galla tutta la vrrith. 

Gino Sala 
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