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Olimpiadi: una storia lunga 76 anni 

Valeri Brumel 
un saltatore 
che fa scuola 

Ne/ '64 a lotto II sovletico «vemfic6» Roma '60 • II 9"9 (venfosoJ 
della saetta Bob Haves • Oro per Pamkb e poker per Schollander 

Valeri Brumel festante subito dopo il salto di Tokio (m. 2,18) che gli assi-
cur6 la medaglia d'oro. 

Morale e Frinolli, il vincitore til Roma 
Beirut! e il nuovo astro della velocita Ot-
tolina, Ottoz, Cornacchia e Mazza nei 110 
ostacoli, il saltatore Bogliato e le due staf-
fette. E si che gli azzurri furono tutt'altro 
che fortunati avendo Morale appena redu
ce da una seria indisposizlone e altri atleti 
che patirono in modo particolure il clima 
e l'ambiente. 

Per contro a Tokio, nonostante le meda-
glie conquistate, balzb in evidenza il decli-
no degli italiatii in due sport nei quali ave-
vano sempre ottenuto risultati di grande 
evidenza: il cicllsmo e la ginnastica. Ne 
fa fede la sconfitta nella gara di insegui-
mento a squadre oer i ciclisti dove, sia 
pure per un soffio, (sol tan to 1'apparecchio 
elettronico pote stabilirlo) fummo battuti 
dai tedeschi nonostante la dtsperata lotta 
del nostro quartetto composto da Testa, 
Mantovanl, Rancati e Roncaglia. 

II 6 agosto 1945, in un sobborgo di Hho-
shima, assai lontano dal centro della citta, 
proprio nei momento in cui la prima bomba 
atomica scoppiava sulla citta, nacque un 
bimbo, Yoshinori Sakai, che fu tra i pochi 
a rimanere indenne dall'immane esplosio-
ne. Quel bimbo il 10 ottobre 1964, divenuto 
all'epoca « matricola » dell'Universita di Wa-
seda. entro nello stadio di Tokio sorreggendo 
la fiaccola con la quale sarebbe stato ac-
ceso il fuoco del simboiico tripode: cinque-
milaclnquecentocinquantasette atleti in rap-
presentanza di novantatre Paesi furono i 
testimoni assieme a decine e decine di mi-
gliaia di spettatori: si era aperta la XVIII 
Olimpiade. E si era aperta con un atto 
di pace e di solidarieth internazionale, che, 
in qualche modo, voleva cancellarae un al-
tro, terribile, di guerra, ultimo sigillo san-
guinoso del secondo conflitto mondiale sca-
tenato dalla follla nazi-fascista. 

Anche i Giochi erano ormai divenuti par
te della coesistenza pacifica fra i popoli 
con la loro universality che, ogni quattro 
anni, chiama a raccolta, ormai, i feiovani di 
tutto il mondo in una lesta di sport che e 
anche non labile momento di fraternizza-
zione internazionale. 

A Tokio, coma gia a Roma, si registrb 
un fenomeno, che tende via via ad aggra-
varsi (e che aveva avuto l suoi prodromi 
anche in alcune edizioni precedenti quella 
di Roma) e che deve preoccupare non po-
co coloro che hanno nelle loro man! le 
sorti delle Olimpiadi: in primo luogo del 
CIO, che il vecchio presidente, il miliarda-
rio americrno Avery Brundage non e piu in 
grado di dirigere nei modo dovuto. II fe
nomeno cui accenniamo e la tendenza dei 
Giochi aU'elefantiasi. 

Troppi sport, troppo alto il numero dei 
partecipanti (a Monaco si a m vera a supe-
rare i diecimila), troppo forti le spese per 
gli impianti e per le attrezzature (anche 
se in parte sono realizzati per essere uti-
lizzati in modo permanente dopo i Giochi). 

Died titoli 
Anche a Tonio il bilancio della rappre-

sentativa italiana fu lusinghiero: dieci me-
daglie d'oro, dieci d'argento e sette di bron-
zo. Nella ginnastica Franco Menichelli con-
quist6 l'oro negli esercizi a corpo libero 
(oltre all'argento per gli anelli e il bronzo 
per le parallele). Bianchetto e Damiano 
conseguirono il massimo alloro nei tandem, 
Fettenella nella velocita, Mario Zanin nella 
corsa su strada (grazie anche aH'intelll-
gente collaborazione di Sevenno Andreoli 
e Felice Gimondi). Le altre medaglie furo
no guadagnate dal medio-massimo Cosimo 
Pinto e dal mosca Atzori, che a Tokio mise 
in luce tutta la sua classe. Tre allori aurei 
furono pure conouistati negli sport eque-
stri con Checeoli nei concorso completo 
individuate il cui successo contribui alia 
conquista della vitt«%ria a squadre. Infine 
Abdom Pamich assicvr& all'Italia Tunica 
medaglia d'oro nell'atletica vincendo da do-
minatore la 50 chilometri di marcia, una 
delle gare piu massacranti rinnnvando le 
imprese dei Frigerio, dei Dordoni e man-
tenendo viva una tipica tradizione ilali&na 
in quello specialissimo settore deU'atletica 
leggera che e appunto la marcia, gara adat-
ta non solo a chi e dotato di eccczionale 
resistenza ma a chi sa dawero soffnre. 

A Tokio, inoltre, l'atletica leggera italia
na, episodio quasi unico. fece un'ottima 
figure. Entrarono in finale gli ostacolisti 

Dawn Fraser 
Anche per quanto riguarda le Olimpiadi 

di Tokio e difficile dire chi possa meritare 
il titolo di « eroe dei Giochi». II loro altls-
simo livello tecnico e I'affacciarsi di nuovi 
talenti non soltanto americani, sovietici e 
tedeschi (ricordiamo per tutti il secondo 
posto nella gara dei cento metri piani del 
cubano Figuerola) pcrtarono alia ribalta 
molti nomi di campionissimi. Lo statuni-
tense Don Schollander vinse quattro meda
glie d'oro nei nuoto. II negro americano 
Bob Mayes si aggiudic6 i cento metri piani 
e contribui al successo nella staffetta. L'an-
cor giovanissimo Brumel conquisto l'oro 
nei salto in alto con 2.18 dopo essere stato 
secondo a Roma. Di Brumel — lo sfortu-
nato asso sovletico seriamente leritosi in 
un incidente motociclistico e al punto di 
non poter piu essere il grande campione 
che era — e da dire che letteralmente in-
vent6 il salto in alto supermedemo dan-
dogli una dimensione piu reale. Egli e siato 
inoltre il creatore del « ventrale ». Al Oerter 
vinse il lancio del disco per la terza volta 
cttenendo l'oro anche a Tokio dopo Mel
bourne e Roma. 

II neozelandese Peter Snell si aggiudic6 
gli 800 e i 1500 confermando l'eccellenza 
di quella scuola. Fred Hansen fu primo nei 
salto con l'asta dopo nove ore di gara. II 
sovletico Klim deminb nei lancio del mar-
tello e Abebe Bikila rinnovd il trionfo nella 
maratona correndo, stavolta. con le scar-
pette. 

In campo femminile l'australiana Dawn 
Fraser. noetendo gli « exploit» di Melbour
ne e Roma, si cinse nuovamente della me
daglia d'oro nei cento metri a nuoto com-
piendo un'impresa mai riuscita ad una don
na, quella appunto di vincere tre Olimpiadi 
consecutive. 

A proposito di risultati tecnici va ricor-
dato infine che in una batteria dei cento 
metri olani Bob Hayes che. come abbiamo 
ricordato, vinse la medaglia d'oro, stabill 
il tempo di 9"9. LVvcezionale prestazione, 
che avrebbe rappresentato il nuovo record 
mondiale, non pote essere omologa*a per
che, al momento della gara, soffiava un 
vento a favore dei concorrenti di cinque 
metri e ventotto centimetri al secondo. Lo 
strabiliante tempo di Hayes confermava 
tutta via (come piu tardi si verified) che il 
muro dei 10" sul cento metri nrn era in-
valicabile come molti tecnici sostenevano. 
E che 1'uomo poteva raggiungere sui cento 
una velocita superiore ai 36 km orari, che 
e appunto quella ottenuta compiendo la di-
stanza in dieci secondi. 

Carlo Giuliani 

II nuoto alle soglie dell'impossibile 

SPITZ - MATTHES - GOULD 
BRA CCIATE NEL FUTURO 
Dai Giochi di Melbourne I'evoluzione di questo sport si e svolta a rltmo frenetico - E' I'era dei giovanlsslmi • Una pattuglla 
australiana e qualche europeo tenteranno di opporsi alia supremazla americana - Una medaglia per Novella Calligarls? 

Melbourne 1056. Fu defim-
ta VOlimplade dell'evoluzlone 
saentiflca. II livello tecnico 
dl quei Giochi fu, In effetti, 
elevutisslmo; si pensl, ad e-
semplo, alle strepitose vlttorle 
nei mezzofondo dl atletlca di 
Wladimir Kuts con tempi sen-
sazlonalt. L'atleta sovletico fu 
ll trionfatore imprevlsto d'una 
edtzione del Giochi anglosas-
sone che, almeno nei 5000 me
tri, aveva i favoriti obbligati 
negli tnglesl Gordon Plrte e 
Derek Ibbotson. Ma ventamo 
al nuoto. Melbourne rive/6 un 
nuoto australlano dl dimen-
sionl cosmtche tant'e che net 
settore maschlle I cangurl vln-
sero 5 del 7 titoli in pallo. 

Il grande Henricks trlonfb 
nella gara vetoce In 55"4 (chi 
scrlve queste note ha recente-
mente vlsto il campione ita
liana Roberto Pangaro — 16 
anni dopo' — sputare I'ani-
ma per reallzzare 54">t): ll 
fenomenale anglo-australiano 
Murray Rose staccb dl ben 
3"1 il glapponese Yamanaka 
net 400 crawl per rlpeterai 
in 17'58"9 nei 1500 sempre su 
Yamanaka. Git untel due non 
« ausstes « che scalarono il po-
dlo del vtncltort furono ll 
nlpponico Furukawa nei 200 
rana e lo yankee Yorzyk nei 
200 farfalla. 

Tra le ragazze non si pub 
dtmentlcare che erano alt an-
nl dl Dawn Fraser e Lorrai
ne Crapp., La prima vinse i 
100 stile libero In V02" con 
3 declml sulla rlvale e con 
3"2 sulla terza (l'australiana 
Leech). Per dare un'idea dl 
cosa valesse allora quella ml-
sura btsogna tener presente 
che Novella Calligarls — doe 
una liberista dl grande valo-
re — e camplonessa d'Italia 
con 1'02"5! Dawero la Fra
ser fu un tale talento natu-
rale da avere rarlsslmt ri-
scontri nella storia dello sport. 
Ma la Fraser non fu tutto ll 
nuoto: sail sul podlo anche 
Judy Grinham, una straordi-
narta blondtna Inglese che bat-
te il record del mondo net 
100 dor so in 1'12"9. Per ren-
dere plenamente al lettore il 
valore dl quel tempo — an
che alia luce della raptda evo-
luzione delle nuotate artlstt-
che — si rijletta che Sandri-
na Finesso ha vlnto agll « as-
soluli» In 1'10"5. • -

Dopo Melbourne I Giochi fe-
cero ritorno in Europa. E la 
patria ne fu TUrbe. I960. 17 
miltardi per organizzarne una 
edlztone memorablle; col nuo
to in evotuztone sempre piu 
frenetlca e in grado dl offrl-
re spettacoli di alttsslmo li
vello e, soprattutto, dl pro-
porre quell'esptoslone del gio
vanlsslmi che sono la carat-
terlstica del nuoto supermo-
demo. Quell'edlztone del Gio
chi avallo anche una delle piii 
ctamorose rapine che la sto
ria olimplca rlcordl. Accadde 
nei 100 crawl, il vincitore ap-
parve, a quasi tutti, I'ameri-
cano Larson mentre ll respon-
so della glurla fu Devlttt, Vau-
straltano che gia si era rivela-
to atleta dl grande talento a 
Melbourne. II palmare" ollm-
ptco propone, quindi, un vin
citore che non fu vero vin
citore. 

La gara piii bella fu, tutta-
via. quella del 200 rana che 
svtluppb una furtboixda « mat-
tanza» nelle corsle centrali 
tra la britannica Anita Lon-
sbrough e la tedesca Wtltrud 
Urselmann. La germanlca, sea-
tenata, pareva che non avesse 
probleml per la vlttorla. Ma 
aveva sbagllato I contl con 
la proverblale grinta inglese. 
Anita la rimontb negli ultimi 
10 metri per croclflggerla im-
pletosamente a un secondo po
sto che, vlsto Vandamento 
delle due prime vasche, Wll-
trud conslderb un immerita-
lo castlgo. La Lonsbrough — 
bruttina come donna dl fron-
te alia florlda bellezza dell'av-
versaria — meritb largamen-
te il trionfo perche era una 
ranlsta straordlnaria. la mae
stro di Diana Harris c Stella 
Mitchell. 

Quel grande meeting con-
fermb I'eccezionale talento dl 
Murray Rose (400 s I.), del fe
nomeno Dawn Fraser, e la 
grande vitalita del nuoto au
strallano che conqulstb 5 me
daglie d'oro. I domlnatori fu
rono. tuttavla, i camplonl a-
mericani con 9 titoli tra cut 
gli strepitosi 400 crawl di 
Chris Von Saltza. una blondis-
sima superdotata. Per gli az
zurri vi fu un pregevole se-
sto posto — in mezzo a tan-
ti acversarl! — della 4x100 
mlsta con Avellone. Lazzari. 
Fritz Dennerlein, Bianchi: un 
5* di Lazzari nei 200 rana: 
un 4 di Dennerlein nei 200 
farfalla e un 7~ delle llberi-
ste nella 4x100. 

Tokio quattro anni dopo. 
La tecnologia e al servizio 
dello sport, la scienza inizia 
a trasformare gli atleti in 
produttori di record e meda
glie. mentre il nazionalismo 
entra nei metodi organizzali-
vi. La fratellanza sportiva e 
sul piano del mito. Un fasci-
no. cioe, che riguarda soprat
tutto gli atleti (se vi credo-
no > e le parole (spesso ipro-
crite) dei loro dirigenti. 

Gli americani cedettero 3 
medaglie d'oro ai canguri 
(Windle, Berry. O'Brien) ed 
ebbero il loro fenomeno in 
Don Schollander. II btondo-
ne gareggiava con i capelll 
quasi rasatl per offrlre me-
no attrito all'acqua, ma era 
dawero strepltoso. Un crawl 
dl potenza inaudlta. Senza 
sbavature. Una virata perfet-
ta che non troncava Vazione 
di rtpresa perche effettuata 
troppo presto, e una linea dl 
nuotata retta come una rlga 
perftttamentt p*Tp*ndlcolar9 

alia cordonatura della piscina. 
La gara dei 100 fu uno spet-
tacolo indimentlcablle. Cera 
Bobby McGregor uno scozze-
se piu classico di Jack War-
drop e Ian Black, illustrl pre-
decessori del nuoto maschlle 
britannlco. Bobby era un ra-
gazzo nato in acqua (il pa
dre era dlrettore d'una pi
scina a Brighton). Un vero pe-
see. Eslle, rispetto a Don, 
gutzzava con una scioltezza in-
flnlta. I due super ef/ettuaro-
no un lungo sprint sotto gli 
occhl affasclnalt dei presentl 
e dei millont di telespettato-
ri. Toccarono ll muro appena 
appena dlvlsl da un dcrlmn 

Pochlssimi centimetri. insom-
ma: 53"4 per Don, 53"5 per 
Bobby. E pol le ragazte, an-
cora con I'lmmensa Fraser al 
suo terzo trionfo olimplco nel
lo sprint. E la Stouder e la 
ranista soviettca Prozumen-
shtkova. una nuotatrtce d'una 
grazia e d'una fluidita senza 
paragoni. 

Messico 1968. Venli meda
glie d'oro agli atleti yankees. 
Ma Roland Matthes su tutti. 
Il nuotatore della RDT, in ef
fetti • dette una dimensione 
fantasclenttflca al dorso. 11 
suo 58"5 fu roba da delftnlstt. 
Un talento naturale di slml-
)f> vnlnre non d Invilv rla ri-

scontrare. I suoi avversari — 
e pure nella gara piit breve — 
termlnano con distacchi rile-
vabill in gare di almeno 400 
metri. A Messico esplose an
che Mike Wenden, australta-
no. Mlse in flla nei 100 gente 
come Walsh (dl 6 declml!). 
Spitz. McGregor, llichev. E 
nei 200 Schollander, Nelson, 
Hutton, Mosconi, Windle. A 
Messico ci fu, soprattutto, il 
c r olio dell'instabile Mark 
Spitz. Era pronosttcato vinci
tore dl 6 medaglie d'oro tra 
crawl, farfalla e staffette e do-
vette accontentarsl di queste 
ultime. Lul, che era venuto 
per ascollare i rintocchi le-

Shane Gould, l'australiana da battere nelle quattro gare dello stile libero. In 
attesa della « battaglia » la bionda ondina firma autografi a Monaco. 

stosl della campana del trion
fo, si sent\ invece rlntoccare 
nell'lntlmo delle fibre la ma-
llnconla e Vangoscia dl incon-
cepiblll scontitte. Ora Mark, 
in vista di Monaco, si e regl-
strato al punto da presentar-
st come un robot Imbattibile. 
E vuole adesso le 6 medaglie 
dl quel Messico lontano e trl-
ste, festoso e crudele. 

Quelli furono anche i Gio
chi di Debbie Mayer e delle 
europee Bjedov e Kok, una 
jugoslava e una otandese che 
vollero rtcordare al mondo 
che I tempt felicl delle un-
gheresl di Londra non erano 
morti del tutto. E furono I 
Giochi di Mufioz che tnfiam-
md u Messico con una stre
pltoso vittorta nei 200 rana. 

Ora e Monaco. Un Mona
co europeo per i trlonfi yan
kee e aussle. Anche se il vec
chio mondo ha un marzlano 
che si chiama Matthes. Perfl-
no noi italianl, depressi da 
sempre salvo sporadicl fuo-
chi d'artificio che hanno dt-
segnato una consistenza non 
rtscontrabtle nella realta del
la nostra mancanza di pisci
ne, di volonta, dl CONI effl-
ctente, dl scuola-scuola. E vo-
gllamo dire Angelo Romanl 
(che, tuttavia, e pochi lo san-
no. tornb dall'America — era 
il 1954 — oltre che col record 
del 400 — 4'30" — anche con 
una serta dlsfunzlone cardtaca 
causatagli dall'allenamento in-
tensivo al quale, in Italia, non 
era abituato) c vogltamo dire 
Pucci e Rora e Danlelina Be-
neck. Perfi.no noi italiani avre-
mo una bizzosa atleta, piccolo 
e grande, piangente e riden-
te. scontrosa e infelice salvo 
quando sente putsare dentro 
di se I'amore per Massimo 
Nistri. Avremo, noi italiani, 
una speranza che si chiama 
Novella Calligaris, la speran
za d'una medaglia sulla seta 
d'un piccolo mostro di nome 
Shane Gould che non sorride 
mai per tema di mostrare 
dei bruttl denti. 

Saranno i Giochi della tec
nologia. Ove gli atleti avran-
no al posto del cuore dei tran
sistors lubrificati sul numero 
delle ore dei loro folli alle-
namentl. Saranno i Giochi dl 
Mark Spitz e Shane Gould. 
Salvo la conferma del loro ta
lento che potrebbe anche sal-
tare per aria per via d'un 
minuttsslmo fllo fuso. Forse 
rimpiangeremo i tempi di 
Tarzan-Welssmiiller e dell'in-
dlgeno hawalano Kahanamo-
ku. O forse no. Chissa che 
non si flnlsca. nonostante tut
to, per diveritrcl. 

Rtmo Mutumeci 

S ' VISCOPOLEANU CHIUSA? Co-
. almeno, para. La grande sal-

tatrlce in lungo romena, camplo-
neasa olimplca a Meulco, sembrt 
in fase calante. Quest'anno noti 
ha fatto megllo dl 6,60 e cioe de. 
claimant* pooo per mettersl in 
lUza per l'oro olimplco. So &1 pert-
sa che la Roiendhal ha saltato 8,87 
la slmpatlca Viorica non dovreb-
be avere aperanze. A meno che, 
zltta sltta, non medltl 11 colpao. 
clobii . 

• ZEHRT-SUPER. L'atleta dell* 
RDT Monlka Zehrt dovrebbe vin
cere in carroeza i 400 metri. Que-
st'anno ha ripetutamente infranto 
il llmite dei 53" e ha pure egua-
gliato (con 51") il grande record 
dl Marylln Neufvlllo, la glamal-
cana che allora gareggiava co» 
maglia inglese e che non sark 
preaente a Monaco. Monlka do
vrebbe averne abbastanza d'un* 
gamba sola per trionfare. Salvo, 
naturalmente, sorprese. 

• ROMA 1NEGUAOLIABILK per 
i ciclisti nmirrl. Nei '60. lnfat-
ti, sotto il bel clelo della Capi
tate italiana reallzzarono una cin-
qutna favolosa: Gaiardoni (oro 
nella velocita e nei km. da fer-
mo). 11 tandem, la squadra del-
l'lnseguimento, la fortnazlono dell* 
100 km. a cronometro. Con 1'ag-
giunta dell'argento dl Trap* ne> 
la gara su strada e del bronzo dl 
Gasparella nella velocita. 

• HAAHK IL TATTICO L'atleta 
della RDT, due volte campione eu
ropeo del 10 000 metri, e un tattl-
co sopraffino. Resiste ai rltmi plU 
furibondi per venir fuori in un Ul
timo giro da velocista. E spesso 
— come dlmostra il suo curricu
lum — vlnce. 

• CINQUEMILA PER 98! Alia 
gara del 500 metri flgurano Iscrlt-
ti addirittura 88 atleti! E* un 
record ed e chiaro che le batte
re! potrebbero riservare sgradite 
sorprese per l meno veloci alio 
sprint. Bedford, attenzione' 

• « MI ASPETTAVO UN 3S8" ! » 
Anzichfe mostrarsi sbalorditi delta 
sequela di record natatorl realiz
zati dagll atleti americani alle se-
leatont di Portage Park, gli austra-
lianl si sono mostratl stupefattl 
che non sia stato fatto di meglio. 
a Mi aspettavo — ha detto Brad 
Cooper, ex recordman mohdiale 
del 400 crawl — che scendessero 
sotto 1 4 mlnuti net 400. Dlclamo 
3,58"-3'69" ». A Cooper, quindi. la 
parola. O, meglio, la bracclata. 

• UNA MEDAGLIA PER KOMARt 
II polacco Komar, gia prlmatlsta 
«indoor» del lancio del peso, 4 
tomato a galla nei recente Polonla-
Francia (vinto dai primi per 227-
202) con uno splendido lancio di 
20.85. Un altro cllente difficile per 
americani e tedeschi-est. 
• UN DECANO DEL RORDO-
RING. Si chiama Felix Stamm « 
dlrlge la squadra pugillstica po-
lacca dal 1928. Un decano dawe
ro. La sua squadra. nella classi-
fica ufficiosa, si plazzo terza a 
Roma dopo l'ltalia e gli Stati Uni-
ti, seconda a Tokio dopo l'Unione 
Soviettca e quarta a Messico. 

• LO SPAZIALE DEL BASKET 
si chiama Tommy Burleson ed 4, 
in assoluto, l'atleta piU alto dei 
Olochi di Monaco. Mlsura ben t 
metri e 28 centimetri, e orlgl-
nario della Carolina del Nord. La 
media della squadra statunitenw 
di pallacanestro e di 2 metn e 
5 centimetri. 

PALLANUOTO: IL FRATELLO ACQUATICO DEL CALCIO 

La tradizione direbbe «oro» 
la realta soltanto «bronzo» 

COME SI GIOCA 
Le partite dl pallanuoto vengono giocate in una piscina 

il cui campo di gara deve avere le seguenti misure: m. 30x20 
e un livello d'acqua non inferiore ai 2 metri. Le squadre sono 
formate da 7 giocatori intercambiabili su 11 che si prcsentano 
ai bordi del campo. 

La partita viene diretta da un arbltro che segue le evolu-
zioni del gioco dal piano vasca. L'arbitro viene coadiuvato 
da due segnalinee il cui compito e quello di segnalare se il 
pallone ha varcato la linea immagJnaria della porta, se e 
stato deviato in calcio d'angolo e se all'inizio di ognuno dei 
I tempi (ogni tempo ha una durata effettiva di gioco di 7 
minuti) i giocatori si trovano in posizione regolare, sulla 
linea di fondo campo per poi scat tare verso il centro alia 
conquista del pallone al fischio deh'arbitro. La squadra che 
entra in possesso del pallone deve tirare verso la rete awer-
saria entro 45 secondi. Se queste non awiene, il pallone — 
su segnalazione del segretario di giuria che coadiuva il cro-
nometrista — passa alia squadra awersaria. 

Varea dei quattro metri 
Nei corso della partita il giocatote in possesso del pallone 

puo essere affrontato od ostacolato da un awersario fino a 

3uando gloca il pallone. Non appena il pallone cade sul pelo 
ell'acqua e 1'awersarlo continue ad ostacolarlo o gli nuota 

sulle spalie, l'arbitro concede un fnllo. 
Un falln cemmesso nell'area dei 4 metri (sul campo di 

gioco esistono 12 segnah sistemati lateralmente al campo: 
due di colore rosso che delimitanc la meta campo, due di 
colore verde all'aitezza dei 4 metri, che delimltano i falli da 
rigore; due di colore rosso all'aitezza dei 2 metri che delimi-
tano il fuori gioco. due di colore bianco a fondo campo) 
viene punito con un tiro libero (rigore) diretto che viene 
battuto da uno dei giocatori della squadra che ha subito il 
fallo il quale deve stare sulla linea dei 4 metri, mentre il 
portiere in questa circostanza deve rimanere sotto la linea 
di porta. 3 giocatori avversari devono rimanere 2 metri di-
stante da chi batte il rigore. 

Espulsioni e portieri 
L'arbitro e chiamato anche a dare una valutazione su 

alcuni falli che vengono commessi al di fuori dei 4 metri. 
In questo caso la punizione pub essere: un tiro libero (puni-
zlone di prima), espulsione temporanea (il giocatorc in que
sto caso resta ai bordi del campo per un minuto effettivo 
di gioco e in caso di realizzazione di un got rientra in campo 
immediatamentei. di espulsione con sostituzione o, in caso 
di gioco violento, di espulsione senza sostituzione. 

Il pallone non pub essere giocato con due mani. Chi lo 
afferra con le due mani viene punito con un tiro libero. Solo 
il portiere pub afferrare e mantenere il pallone con le due 
mani purche si trovi neH'area di porta (entro i 2 metri). La 
rimesM il portiere la deve fare con una sola mano e il pal
lone non pub superare la meta campo. Il portiere in oleun 
caso pub aggTapparsi ai montanti o alia rete della porta. In 
questo caso l'arbitro concede un tiro libero dai 4 metri (ri-
fort) alia •quadra avTenaria. 

Secondo Glgl Rosplnl sono irripetibUi i Monti di Londra e Roma • L'esperienia 
dt\ reccAi Pino, Cevasco e Lavoratori • Favorite Ungheria, URSS e Jugoslavia 

Londra 1948. Bonacore, Bul-
garelli, Maloni, Pandolfiini G., 
Ognio, Arena, Ghlra. Allenato-
re: Valle. Questi gli uomini 
che per la prima volta con-
quistarono I'atloro olimplco 
nella pallanuoto. 

Roma 1960. Rossi, D'Altrui, 
Pizzo, Lonzt, Parmeggiani, Bar-
di, Lavoratori. Allenatore: Zo-
llomy. II Ksetlebello* che a 
distanza dl 12 anni, si assicu-
rd la medaglia d'oro a con-
clusione di un finale da car-
diopalma. Se H ciclo dotesse 
essere rispettato, a Monaco gli 
azzurri Alberani. Pizzo, Geva-
sco, Stmeoni. Lavoratori, Ghi-
bellinl, De Magistris dovrebbe-
ro rinnovare il successo. 

Invece a differenza di Roma 
e dl Londra per i nostri rap-
presentanti il compito di in-
serirsl nei gruppo medaglia 
si presenta quanto mai arduo 
e difficile. Le ragioni di que
sta scarsa fiducia sono stret-
tamente legate a tre fattori: 
al sorteggio del glrone, alia 
designazionc degli arbitri e 
soprattutto nl fatto che le eter-
ne awersarie, Ungheria, Unio-
ne Sovietica e Jugoslavia si 
sono rafforzaie. sono diventa-
te squadre efflcacisslme. 

« Ungheria, URSS e Jugosla
via sono le piu agguerrite. le 
piit forti- i magiari sono favo
riti in quanto alia potenza ab-
binano molta fantasia e pos-
sono contare su dementi del 
valore di Farago, Bodnar, Sa-
rosi e Sivoi. Subito dopo vie
ne la Jugoslavia con Jankovic. 
Sandic, Bonacic: terza in or-
dine l'Unione Sovietica nella 
quale le individualita hanno 
meno importanza poiche la 
compagine e in grado di esprt-
mere un grande gioco d'assie-
me*. 

Questa la prima slntesi di 
Gigt Raipini, ex campione 
di pallanuoto, ex capitano 
per lunghi anni della glorio-
sa R.N. Florentia, attualmen-
te consigliere federate addetto 
alia pallanuoto. In effetti la 
compagine di Monaco, anche 
se allenata da Mario Maioni, 
e guidata da Rasptni il quale 
•Offte quetta oooaskm* per 

farci un'analisi della situazio-
ne a livello mondiale. 

«Oltre alle ormai tradizio-
nali squadre, Italia compresa. 
che lotteranno fino alio spasl-
mo per una delle tre meda
glie in pallo, ci sono delle 
compagini interessanti quail 
la Germania federate, VOlan-
da. la Romania e gli Statl 
Uniti che potrebbero essere 
d'intralcio a qualche "gran
de". Ma come sempre molto 

Luigi Raspini, presidente 
della R.N. Florentia e re-
sponsabile tecnico della 
Naiiofiala cN ptllanuoto. 

dipendera della assegnazione 
degli arbitri. Ancora non sap-
plamo se le partite saranno ai-
rette da Angella (Francia), 
Fuch (Belgio), Dinveber (Au
stria), oppure se il torneo sa
ri diretto dai due arbitri di 
ogni nazlone presente ai Gio
chi. II problema dell'arbitrag-
gio, nella pallanuoto, e deter' 
minante: basta un banalissi-
mo errore e la frittata e fat-
la*. 

Fermo restando che I'am-
bizione e quella di conqui-
stare Valloro olimpico. quaU 
sono le reali possibility di 
piazzamento della squadra a*-
zurra? 

« Sono diverse. Si pub anche 
entrare m zona medaglia. Tut-
to, come ho gia accennato. di
pendera dal sorteggio. dagli 
arbitraggi e dal comportamen-
to delta squadra che si e ben 
preparata sia a Merano che m 
Monaco *. 

<r Rispetto al <r settebello • di 
Roma qual e la differenza? 

* Di solito non si possono 
fare dei confronts sono cam-
biati il gioco e, soprattutto, ri
spetto a 12 anni or sono. si 
gioca in trasferta. La nostra 
squadra non manca di demen
ti di valore che possono sup-
plire con le loro attitudini al
le solite difficolta di peso che 
si riscontrano contro l'Unio
ne Sovtetica, la Jugoslavia % 
I'Ungheria. II nostro gioco so* 
ra come sempre improntato 
sull'estro, sull'mventiva, sui 
contropiede. La preparazione 
svolta a Monaco contro t te
deschi ci ha confermato It 
nostre attitudini ed e per que
sto che ci presentiamo ai Gio
chi con molte speranze di ben 
figurarc, di conquistare una 
medaglia. Rispetto ai campio-
nl delle nazioni che vanno per 
la maggiore i nostri Albera
ni, Simeoni, Qhibellini, De 
Magistris non sono inferiori. 
Ai giovani git citati va ag-
giunia I'espertenza di Pizzo, 
di Cevasco e Lavoratori». 

Lorit Ciullini 
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