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Alle origini delle Paralimpiadi. 
 I “Giochi internazionali per paraplegici” di Roma 1960 

 
 

ERMINIO FONZO 
Università di Salerno 

efonzo@unisa.it 
 
 

Riassunto 
Nel 1960 i Giochi internazionali per paraplegici di Stoke Mandeville, istituti nel 1948, fu-
rono disputati a Roma, poco dopo le Olimpiadi. A posteriori, la manifestazione è stata con-
siderata come prima edizione delle Paralimpiadi.  
I Giochi erano aperti solo agli atleti in carrozzina e il livello di partecipazione, organizza-
zione e attenzione mediatica non era paragonabile a quello delle Paralimpiadi attuali, anche 
perché le competizioni per atleti disabili non erano considerate sport vero.  
Ciò nonostante, i Giochi rappresentarono una tappa fondamentale dello sviluppo dell’atle-
tismo paralimpico e in molti Paesi contribuirono ad accelerare il processo di inclusione so-
ciale delle persone con disabilità.  
L’articolo racconta la storia dei Giochi di Roma sulla base degli organi di informazione del 
tempo, compresi gli audiovisivi, e mira a definire quale ruolo hanno essi hanno avuto 
nell’evoluzione dello sport paralimpico e come hanno influenzato le più generali condizioni 
sociali delle persone disabili. 
 
Parole chiave: Sport paralimpico; Sport in carrozzina; Disabilità; Paralimpiadi; Roma 1960. 
 
 
Abstract 
In 1960 the International Stoke Mandeville Games for paraplegic athletes, established in 
1948, were held in Rome, shortly after the Olympics. In retrospect, the event has been con-
sidered as the first edition of the Paralympics. 
The Games were open only to wheelchair athletes and the level of participation, organiza-
tion and attention of media was not comparable to that of the present-day Paralympics, also 
because the competitions for disabled athletes were not considered real sport. 
Nevertheless, the Games represented an essential stage of the development of paralympic 
sport and in many countries contributed to accelerate the process of social inclusion of the 
persons with disabilities. 
The article tells the story of the Rome Games on the basis of the media at the time, includ-
ing the audio-visual, and aims at defining which role they had in the evolution of Paralym-
pic sport and how they influenced the more general social condition of the disabled people. 
 
Keywords: Paralympic sport; Wheelchair sport; Disability; Paralympics; Rome 1960. 
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1. Disabilità e sport negli anni ‘50 
 
Nei primi anni del secondo dopoguerra, l’atteggiamento della società verso 
le persone disabili andò incontro a un’evoluzione in tutto il mondo occiden-
tale. Fino ad allora era predominante l’approccio dell’esclusione, nonostante 
i progressi registrati nella prima metà del Novecento, e in molti Paesi 
l’opinione pubblica considerava i disabili soggetti da tenere lontani dalla vi-
ta sociale. Nel dopoguerra iniziò ad affermarsi, sia pure in maniera molto 
graduale, un’impostazione inclusiva e alle persone con disabilità furono ga-
rantite tutele economiche e fu riconosciuto il diritto all’integrazione nella 
società. L’evoluzione fu più rapida in alcuni Paesi, in particolare in quelli 
dell’area anglosassone, ma ebbe luogo in tutto il mondo occidentale. Fu es-
senziale, in proposito, il ruolo dei reduci di guerra, che fecero pressioni sulle 
istituzioni perché garantissero i diritti di chi era restato mutilato in combat-
timento (Stiker, 2019, pp. 121-189). La scienza medica, inoltre, sviluppò 
nuove terapie riabilitative, consentendo di migliorare la qualità della vita. 

Anche lo sport contribuì all’inclusione sociale dei disabili e, in particola-
re, delle persone in carrozzina. I primi passi dello sport paralimpico – dopo 
alcuni precedenti pioneristici sviluppatisi sin dall’Ottocento (Harvey, 2012, 
pp. 2617-2619) e le esperienze dei sordi, iniziate nella prima metà del No-
vecento – furono mossi nel 1944 all’ospedale di Stoke Mandeville, nei pres-
si di Londra. Il neurochirurgo Ludwig Guttmann, direttore dell’ospedale, i-
niziò a far praticare attività sportive ai suoi pazienti su sedia a rotelle e le at-
tività assunsero presto carattere agonistico. Nel 1948 nei pressi dell’ospe-
dale fu istituita una manifestazione annuale, i Giochi di Stoke Mandeville, 
che nel primo anno prevedevano solo il tiro con l’arco e nelle edizioni suc-
cessive inclusero altri sport.  

L’innovazione di Guttmann fu presto portata all’attenzione dei medici di 
altri Paesi occidentali, che cominciarono a far praticare sport ai loro pazienti 
paraplegici, e nel 1952 i Giochi di Stoke Mandeville divennero internazio-
nali, grazie alla partecipazione di alcuni atleti olandesi. Negli anni seguenti, 
diversi centri di riabilitazione di altri Paesi inviarono le loro rappresentative 
e il numero dei partecipanti aumentò in misura considerevole. In alcuni Sta-
ti, inoltre, iniziarono a essere organizzate competizioni di livello nazionale 
(Gold & Gold, 2016, pp. 108-127; Bailey, 2008; Brittain, 2009, pp. 6-19; 
Brittain, 2012, pp. 1-49).  

L’introduzione dello sport nelle terapie riabilitative produsse subito effet-
ti considerevoli e, insieme alle altre innovazioni terapeutiche, consentì di 
aumentare l’aspettativa di vita, in precedenza molto breve, di chi aveva su-
bito la lesione del midollo spinale. I paraplegici, inoltre, trovarono nello 
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sport un potente strumento per la riabilitazione psicologica e morale, che 
consentì di superare, o almeno di lenire, il trauma subito. 

Le prime esperienze sportive, però, coinvolgevano solo i pazienti in car-
rozzina e non includevano quelli con disabilità fisiche diverse dalla paraple-
gia o con disabilità sensoriali e cognitive, i quali in alcuni casi facevano sport 
separatamente e in altri non avevano ancora iniziato a praticarlo. Predomina-
va, inoltre, l’approccio della medicalizzazione: la riabilitazione fisica e psico-
logica aveva priorità sulla prestazione agonistica; i paraplegici che prendeva-
no parte alle competizioni, prima che atleti, erano considerati pazienti. Nono-
stante questi limiti, lo sport paralimpico guadagnò gradualmente attenzione, 
anche grazie al sostegno della World Veteran Federation (Wvf), la federazio-
ne internazionale dei reduci di guerra, che negli anni ’50 sponsorizzò la tra-
sferta a Stoke Mandeville di diverse rappresentative (Ruffia, Ferez & Lantz, 
2014, pp. 2245-2265; Brittain, 2009, pp. 7-8). 

Anche in Italia, nel secondo dopoguerra le condizioni sociali dei disabili si 
modificarono, sia più lentamente rispetto ad altri Paesi. La Costituzione re-
pubblicana riconobbe il diritto all’assistenza e al lavoro agli «inabili» e negli 
anni ’50 furono presentate alcune proposte di legge per garantire la previden-
za sociale a tutte le persone con disabilità (in precedenza, solo gli invalidi del 
lavoro e di guerra avevano diritto a tutele economiche). I disabili italiani, del 
resto, stavano prendendo coscienza dei loro diritti e iniziarono a rivendicarli 
sulla scena politica. I ciechi, per esempio, nel 1954 organizzarono la loro 
prima manifestazione nazionale, la «marcia del dolore», per chiedere maggio-
ri tutele. Furono costituite, inoltre, nuove associazioni, tra le quali 
l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nata nel 1956, che funge-
vano da gruppi di pressione (Schianchi, 2012, pp. 209-229)1. Erano piccoli, 
ma decisivi passi in direzione del superamento dell’esclusione sociale.  

L’evoluzione era resa possibile anche dai cambiamenti ai quali stava an-
dando incontro la società italiana. Il miracolo economico, infatti, modificò 
gli stili di vita e, molto gradualmente, anche la mentalità degli italiani cam-
biò, consentendo una diversa percezione della disabilità. Inoltre, lo sport si 
diffuse in misura maggiore rispetto al passato, sia come pratica amatoriale, 
 

1 Tra le proposte di legge, va segnalata quella presentata il 19 novembre 1959 da alcuni 
deputati socialisti per garantire l’assistenza ai paraplegici non coperti da rischio assicurati-
vo. Il deputato Gonario Pinna, nell’illustrare il provvedimento alla Camera, fece riferimen-
to ai Giochi di Stoke Mandeville, spiegando che «è stato addirittura istituito in Inghilterra 
fin dal 1948 un movimento sportivo», come prova del fatto che in molti Paesi l’atteg-
giamento della società verso i paraplegici stava cambiando (il testo della proposta si può 
leggere in Atti Parlamentari 1958-1963, proposta n. 1725).  
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sia come spettacolo (Dietschy & Pivato, 2019, pp. 123-164; Martin, 2011, 
pp. 97-127), e questo agevolò la sua diffusione anche tra i disabili.  

Le attività sportive paralimpiche furono introdotte dal neurologo Antonio 
Maglio, un consulente dell’Inail seguace delle idee di Guttmann (Saitta, 
2018). Maglio riteneva che lo sport fosse 

 
un insostituibile elemento per irrobustire i corpi e i caratteri, elementi congiunti, che fanno 
scattare la molla della volontà verso una vita che vale ancora la pena di essere vissuta, per-
ché attraverso l'agonismo sportivo si sviluppano la volontà di agire, il desiderio di vincere e 
il bisogno di affermare la propria personalità; si stimolano le risorse morali e volitive che 
debbono essere recuperate, rieducate, riabilitate al pari dei muscoli ed è proprio attraverso 
lo spirito agonistico che ciò avviene in maniera più facile e più gradita alla personalità 
dell'invalido (citato in Pancalli & Marchesi, 2004). 

 
Per Maglio, lo sport non era utile solo per la riabilitazione fisica, ma a-

veva anche un’importante funzione sociale, perché favoriva l’integrazione 
dei disabili nella società. Anche in Italia, però, prevaleva l’approccio della 
medicalizzazione, che, del resto, nei confronti dei disabili era predominante 
anche in altri settori (si pensi, per esempio, alla scuola, che ancora non aveva 
sviluppato politiche efficaci per integrare gli alunni con disabilità) (Carloma-
gno, 2003, pp. 21-41; Schianchi, 2012, pp. 151-161). 

Fatto sta che nel 1956 Maglio fece partecipare per la prima volta alcuni 
suoi pazienti ai Giochi di Stoke Mandeville. Nel giugno dell’anno successi-
vo lo sport paralimpico ebbe un forte impulso dalla fondazione del Centro 
per paraplegici “Villa Marina” di Ostia, di proprietà dell’Inail, del quale 
Maglio fu nominato direttore. Il Centro si affermò subito come una struttura 
di eccellenza, anche grazie alla pratica dello sport, e ogni anno i pazienti che 
dimostravano maggiore talento volavano in Inghilterra per partecipare ai 
Giochi di Stoke Mandeville. Uno dei primi assistiti, Aroldo Ruschioni, rico-
verato nel 1957 all’età di 25 anni, ha ricordato recentemente: 

 
Nel ‘57 ho iniziato a fare sport: pallacanestro, scherma, ping pong. Ho cominciato a fare 

le gare, ho cominciato ad andare all’estero e ho continuato più o meno fino all’80. […]  
Ringrazio anche lo sport che mi ha portato a questi livelli e che mi fa ancora vivere. E 

dopo, una volta acquisito, una volta fatto, se lo vuoi dimenticare lo dimentichi, se no, non 
lo dimentichi. Ti aiuta a vivere, molto, non trovi ostacoli vai avanti da tutte le parti. C’era 
la previsione di andare all’estero, di prendere l’aereo, di viaggiare (Ruschioni, 2016). 

 
Lo sport, per i pazienti di Maglio, richiedeva dedizione e spirito di sacri-

ficio, ma consentiva di allargare la propria rete di relazioni e migliorare la 
qualità della vita. Ha raccontato ancora Ruschioni: 
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Venivano anche dei professori ad allenarci, c’era un professore di scherma, c’era un 
professore di pallacanestro e diceva: «Questo è da portare fuori, questo è bravo, quello è 
somaro lo lasciamo a casa». La gioventù, dove andavamo andavamo, la gioventù che ci ve-
niva dietro, eravamo giovani anche noi, ma la gioventù che ci veniva a vedere era una cosa 
straordinaria. Facevamo amicizia, poi ci portava a mangiare, ci invitava nelle case. Era bel-
lo, quando facevamo sport l’accoglienza era stupenda, meravigliosa (Ruschioni, 2016). 

 
Chi praticava attività sportive restava ricoverato a lungo nel Centro. Ru-

schioni, per esempio, vi rimase fino a 1960 e poi, trasferitosi in un’abita-
zione privata a Ostia, continuò a frequentare la struttura per gli allenamenti. 

Un altro paziente, Oliver Venturi, che fu ricoverato nel 1961 e partecipò 
alle Paralimpiadi dal 1964 al 1976, ha ricordato: 

 
Ci alzavamo alle 8.00-8.30, andavamo al campo di pallacanestro, c’era un fisioterapista 

che faceva l’appello per fare ginnastica passiva – un-due, così – poi ognuno andava nel set-
tore, per esempio facevo ping-pong, facevo scherma, pallacanestro… Poi tutti i lunedì, 
mercoledì e venerdì andavamo in piscina al Cto della Garbatella. Partivamo alle due e tor-
navamo alle sei. C’era il pullman: undici metri con l’ascensore. Nuotavamo e ci prepara-
vamo per le gare che andavamo a fare all’estero (Venturi, 2016). 

 
Le testimonianze degli ex atleti sono certamente condizionate dal lungo 

tempo trascorso dagli eventi e da una sorta di «rimpianto della gioventù», che 
li ha spinti a ricordare solo gli aspetti positivi delle loro esperienze giovanili. 
Non è in discussione, però, che lo sport fosse effettivamente uno strumento 
per l’inclusione delle persone in carrozzina nella società. Uno dei primi effetti 
della sua introduzione fu il crollo del tasso dei suicidi tra chi era affetto da pa-
raplegia, che in precedenza era molto elevato.  

La «scoperta» dello sport paralimpico, inoltre, ebbe effetti significativi 
anche sui cittadini normodotati. Molto gradualmente, gli organi di stampa 
iniziarono a interessarsi del fenomeno e a farlo conoscere alla popolazione. 
Per esempio, nell’aprile del 1960 i pazienti di Ostia furono ricevuti in Vati-
cano dal papa Giovanni XXIII e alcuni giornali, nel darne la notizia, si sof-
fermarono anche sulle attività sportive praticate nel Centro (“Corriere della 
sera”, 14 aprile 1961). Inoltre, il 5 maggio cinegiornale Ciac (1960) mostrò 
immagini degli allenamenti di tiro con l’arco, tennistavolo, scherma e palla-
canestro, proclamando: «Gli uomini che vedete sono veramente forti, hanno 
saputo vincere il dolore». Toni pietistici di questo genere erano inevitabili 
per la sensibilità dell’epoca, ma la messa in onda di riprese dello sport in 
carrozzina era utile per modificare la percezione che l’opinione pubblica 
aveva della disabilità. Lo sport paralimpico, infatti, era noto solo a una mi-
noranza di italiani, ma chi ne veniva a conoscenza si rendeva conto di come 
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i paraplegici fossero capaci di svolgere le stesse attività dei normodotati. In 
tal modo, il principio dell’inclusione iniziò lentamente a farsi strada.  

 
 
2. I Giochi di Roma: partecipanti e organizzazione 
 
L’edizione del 1960 dei Giochi di Stoke Mandeville diede nuovo impulso 
all’inclusione sociale delle persone con disabilità. Per la prima volta la ma-
nifestazione fu disputata lontano dal suo contesto originario e si svolse a 
Roma, pochi giorni dopo la conclusione delle Olimpiadi2. L’idea era stata 
lanciata nel 1958 da Maglio, che intendeva dare all’evento una visibilità 
maggiore, collegandolo ai Giochi olimpici, ed era stata accolta con entusia-
smo da Guttmann. Il neurologo inglese, del resto, aveva sempre guardato al-
le Olimpiadi come a un modello, tanto che aveva fatto svolgere la prima e-
dizione dei Giochi di Stoke Mandeville lo stesso giorno dell’inaugurazione 
delle Olimpiadi di Londra 1948.  

Ottenuto il consenso di Guttmann, Maglio si attivò per ottenere i finan-
ziamenti e le autorizzazioni necessarie, trovando il sostegno dell’Inail, che 
accettò di sostenere le spese per il soggiorno degli atleti e degli accompa-
gnatori, del Coni, che mise a disposizione un edificio del villaggio olimpico 
per ospitare i partecipanti, e delle federazioni sportive nazionali, che forni-
rono arbitri e cronometristi. Anche la Wvf, che nell’aprile del 1959 tenne il 
suo congresso annuale a Roma, appoggiò l’iniziativa. Durante la cerimonia 
conclusiva dei Giochi di Stoke Mandeville del 1959, Maglio, che, come di 
consueto, aveva accompagnato gli atleti italiani, poté annunciare pubblica-

 
2 È opportuno precisare che non sono disponibili fonti di archivio sui Giochi del 1960. 

Il Comitato italiano paralimpico e l’Inail, contattati dall’autore, non dispongono di archivi 
aperti agli studiosi (il Comitato paralimpico, per altro, è stato costituito nel 2005, molto più 
tardi dei Giochi di Roma). Inoltre, non sono conservati documenti sulle Paralimpiadi del 
1960 né all’Archivio di Stato di Roma (i fondi principali, come quelli della Prefettura e del-
la Questura, si interrompono prima del 1960), né all’Archivio centrale dello Stato (nel fon-
do della Presidenza del Consiglio dei ministri, triennio 1959-1961, risulta presente un fa-
scicolo intestato “Giochi internazionali per paraplegici”, ma non è stato materialmente ver-
sato all’Archivio). Le fonti a stampa, però, consentono di ricostruire nel dettaglio la storia 
dei Giochi. 

Va ricordato anche che in Italia lo sport paralimpico non è ancora oggetto di ricerche 
storiche, con l’eccezione della memorialistica e di pochi studi. Ai Giochi del 1960, però, ha 
dedicato alcune pagine Marco Impiglia (2010, pp. 394-403) nel suo dettagliato studio sulle 
Olimpiadi di Roma. 
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mente che l’anno successivo la manifestazione avrebbe avuto luogo a Roma 
(Inail, 1960)3.  

I Giochi furono programmati per la settimana dal 18 al 25 settembre 
1960. La definizione ufficiale era IX Giochi di Stoke Mandeville o IX Gio-
chi internazionali per paraplegici, ma, retrospettivamente, il Comitato inter-
nazionale paralimpico ha riconosciuto la manifestazione romana come la 
prima edizione delle Paralimpiadi4.  

I partecipanti erano 377, tra i quali circa 60 donne, appartenenti a venti-
due Paesi, elencati nella tabella seguente. 

 
Tab. 1. Delegazioni presenti  

ai Giochi internazionali per paraplegici di Roma 1960 
 

Paese Atleti 
Argentina 16 
Australia 13 
Austria 24 
Belgio 20 
Canada 1 
Finlandia 4 
Francia 30 
Germania Ovest 13 
Grecia 2 
Irlanda 5 
Israele 20 
Italia 65 
Jugoslavia 4 

 
3Al termine dei Giochi fu tenuta una riunione tra gli organizzatori e fu deciso di costitu-

ire l’International Standing Committee of Stoke Mandeville Games, composto da cinque 
membri (Regno Unito, Italia, Olanda, Francia e Belgio), prima federazione internazionale 
dello sport per paraplegici. Con la presenza nel Comitato, l’Italia si confermava come uno 
dei Paesi più attivi nell’atletismo paralimpico. 

4 Nel 1960 il termine «Paralimpiadi» ancora non era diffuso. Anche l’aggettivo «para-
limpico», nato nel mondo anglosassone negli anni ’50, era poco conosciuto e in Italia era 
pressoché ignoto (sarà però usato da alcuni giornalisti, nella versione «paraolimpico», nelle 
cronache dei Giochi di Roma). L’aggettivo si diffonderà in misura maggiore in occasione 
dei Giochi di Tokyo 1964, ma diventerà «ufficiale», insieme al sostantivo Paralimpiadi, so-
lo dagli anni ’80 (Brittain, 2008, pp. 19-24).  
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Libano 1 
Malta 16 
Norvegia 18 
Olanda 20 
Regno Unito 53 
Rhodesia 3 
Stati Uniti 24 
Svezia 5 
Svizzera 20 

Totale 377 
Fonte: “L’Unità”, 17 settembre 19605 

 
Insieme agli atleti, giunsero a Roma duecento accompagnatori. 
Nella maggior parte dei casi, la partecipazione non era stata promossa da 

federazioni nazionali dello sport paralimpico, che in molti Paesi ancora non 
esistevano, ma da medici che intendevano far gareggiare i propri pazienti. 

I partecipanti provenivano quasi tutti dal mondo occidentale. Particolar-
mente ampia risultava la partecipazione dell’area anglosassone, della quale 
tutti gli Stati principali erano rappresentati, con la sola eccezione della Nuo-
va Zelanda. Quasi al completo era anche l’Europa del Nord.  

Erano assenti, invece, il blocco sovietico (la Jugoslavia, pur avendo un 
sistema economico socialista, non apparteneva al Patto di Varsavia; la squa-
dra tedesca includeva solo la Germania occidentale) e i Paesi in via di svi-
luppo. Per l’Africa, l’unica rappresentativa presente era quella della Rhode-
sia (più precisamente, Federazione della Rhodesia e del Nyasaland, compo-
sta dagli attuali Zambia, Zimbabwe e Malawi), ma si trattava di una colonia 
britannica che aveva istituito un sistema di segregazione razziale e schierava 
solo atleti bianchi.  

 
5 Non esistono dati ufficiali sui partecipanti. Il Comitato paralimpico internazionale ha 

pubblicato alcune statistiche sul proprio sito web (https://www. paralympic.org), ma si trat-
ta di informazioni non complete. La maggior parte dei giornali del tempo riporta la cifra 
generica di quattrocento partecipanti. I dati dell’“Unità”, raccolti a ridosso della manifesta-
zione, sono tra i più attendibili.  

A proposito delle rappresentative nazionali, è dubbia la partecipazione del Canada, ri-
portata da molti giornali dell’epoca, ma non riconosciuta dal Comitato paralimpico canade-
se (https://paralympic.ca), per il quale la prima partecipazione della selezione nazionale alle 
Paralimpiadi è stata quella del 1968. Probabilmente, l’unico atleta del Canada presente a 
Roma partecipò a titolo individuale.  
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Completamente assenti erano gli altri Paesi del continente. Pochi giorni 
prima dell’inizio della Paralimpiadi, la vittoria di Abebe Bikila nella marato-
na olimpica aveva mostrato al pubblico occidentale le potenzialità degli atleti 
africani e aveva avviato un percorso che, anche grazie alla decolonizzazione, 
avrebbe presto portato l’Africa tra i protagonisti dello sport mondiale. Si trat-
tava, però, di un fenomeno ancora allo stadio embrionale, anche perché la 
maggior parte dei Paesi era nel pieno della lotta per l’indipendenza. Inoltre, 
nello sport le discriminazioni su base etnica continuavano a essere assai diffu-
se e gli atleti africani non avevano ancora una presenza consolidata nelle 
competizioni internazionali. Più specificamente sui disabili, in Africa il livel-
lo delle cure e delle tutele era modesto e lo sport paralimpico era pressoché 
sconosciuto. Non sorprende, pertanto, che i Paesi del continente non fossero 
rappresentati ai Giochi di Roma.  

Alla manifestazione mancavano quasi completamente anche l’America 
Latina, con l’eccezione della delegazione argentina, e l’Asia, rappresentata 
solo da Israele – Paese asiatico per posizione, ma europeo per struttura del 
sistema sanitario e, almeno in parte, per popolazione – e da un unico atleta 
libanese. Come nel caso africano, in Asia e in molti Paesi dell’America La-
tina non erano ancora state sviluppate politiche sanitarie efficaci per le per-
sone con disabilità e lo sport paralimpico era ancora poco diffuso. 

È interessante notare anche che i Paesi rappresentati ai Giochi si trova-
vano quasi tutti in regime di democrazia. Non solo gli Stati europei e nor-
damericani, ma anche l’Argentina, in quel momento governata da Arturo 
Frondizi, e il Libano, del quale era presidente il musulmano moderato Fu’ad 
Shihab, erano amministrati da istituzioni democratiche. Unica eccezione era 
la Jugoslavia di Tito, nella quale, però, era al potere un regime più blando di 
quello degli altri Paesi dell’Europa orientale (non rientrava tra le eccezioni 
la Rhodesia, perché per la minoranza bianca, che partecipava ai Giochi, vi-
geva un sistema democratico). Erano invece assenti, insieme agli Stati di 
stampo sovietico, i Paesi autoritari dell’Europa occidentale: la Spagna di 
Franco e il Portogallo di Salazar6.  

La differenza nella partecipazione si spiega perché nei contesti democra-
tici era più facile suscitare attenzione intorno alle persone con disabilità, le 
quali potevano anche rivendicare i propri diritti nell’arena politica. Nei re-

 
6 Negli anni precedenti il Portogallo aveva preso parte a tre edizioni dei Giochi di Stoke 

Mandeville. I Paesi del blocco orientale e la Spagna prima del 1960 non avevano mai par-
tecipato (Brittain, 2012, pp. 46-47). 
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gimi autoritari, invece, frequentemente i disabili erano considerati un peso e 
non avevano la possibilità di protestare per ottenere tutele. 

 
In ogni caso, sebbene molti Paesi non fossero rappresentati, la partecipa-

zione ai Giochi del 1960 fu superiore a quella delle precedenti edizioni. Le 
delegazioni più numerose, e più competitive sul piano agonistico, erano 
quelle dell’Italia e del Regno Unito, il che si spiega perché il primo era il 
Paese ospitante e il secondo era il fondatore dello sport paralimpico. Gli at-
leti italiani erano tutti pazienti di Antonio Maglio ed erano sponsorizzati 
dall’Inail, tanto che le loro divise recavano il marchio «Inail Italia». Molti di 
loro erano impegnati nello sport da diversi anni. Per esempio Anna Maria 
Toso, una contadina che aveva subito la lesione del midollo spinale cadendo 
da un albero, era divenuta una delle più talentuose atlete paralimpiche ita-
liane e si laureò campionessa di fioretto a Stoke Mandeville nel 1959 (“Cor-
riere della sera”, 14 aprile 1960). Tra gli uomini, l’atleta più atteso era Fran-
co Rossi, che ai Giochi di Stoke Mandeville del 1959 si era laureato cam-
pione di pentathlon. 

Nella squadra inglese, in larga parte composta da pazienti di Guttmann, 
uno degli atleti più combattivi era il trentenne Dick Thompson, che aveva 
partecipato ai Giochi sei volte, cimentandosi soprattutto nell’atletica legge-
ra. Era molto quotata anche la tiratrice con l’arco Margaret Maughan, una 
giovane donna diventata paraplegica nel 1959 per un incidente automobili-
stico, che aveva avanzato, senza successo, la sua candidatura per partecipare 
alle Olimpiadi per normodotati ed era una delle favorite per il tiro con l’arco 
dei Giochi per paraplegici. La squadra britannica era finanziata da un appo-
sito fondo statale per lo sport paralimpico, istituito nel 1955 (“The Guar-
dian”, 24 marzo e 19 agosto 1960). 

Molto competitiva era anche la selezione degli Stati Uniti, un Paese nel 
quale le attività sportive paralimpiche, nate nel 1949, si stavano sviluppando 
rapidamente, tanto che dal 1957 si disputavano annualmente i campionati 
nazionali per paraplegici. L’edizione del 1960, tenuta in giugno a New 
York, era servita a selezionare gli atleti da mandare a Roma (“The New 
York Times”, 21 agosto e 19 settembre 1960). L’atleta su quale erano ripo-
ste le aspettative maggiori era Ronald Stein, un ex giocatore di baseball 
dell’Illinois, che dopo essersi ammalto di poliomielite aveva intrapreso la 
carriera di sportivo in carrozzina, mettendosi in luce soprattutto nella palla-
canestro e nell’atletica leggera (“The New York Times”, 21 agosto 1960; 
“The Oneonta Star”, 8 settembre 1960, “The Daily Illini”, 13 settembre 
1960). La rappresentativa, composta esclusivamente da uomini bianchi, era 
sponsorizzata dall’azienda di orologeria Bulova (“The New York Times”, 
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18 settembre 1960)7. Non facevano parte della squadre né le donne né i rap-
presentanti dei gruppi etnici minoritari, come gli afroamericani, che 
all’inizio degli anni ’60 stavano ancora lottando per ottenere la piena inte-
grazione sportiva (Wiggins, 2018, pp. 105-130) e in genere si collocavano 
tra le fasce della popolazione con minori tutele. 

Tra gli altri Paesi anglosassoni, anche l’Australia schierava atleti che a-
vevano superato la selezione dei campionati nazionali, disputati per la prima 
volta nel marzo del 1960 a Melbourne. I membri della rappresentativa erano 
tutti uomini, con l’eccezione della ventiseienne Daphne Ceeney, destinata a 
diventare una delle più note atlete paralimpiche del Paese (“The Sidney 
Morning Herald”, 7 settembre 1960)8.  

La selezione irlandese, invece, era composta soprattutto da persone che 
erano state ricoverate a Stoke Mandeville e avevano scoperto in quella sede 
lo sport. Per esempio Joan Horan, restata paralizzata nel 1953 a causa di una 
malattia, era stata paziente di Guttmann per un anno, prima di essere trasfe-
rita al Mater Hospital di Dublino (O’Riordan, 2009). Un altro irlandese, O-
liver Murphy, era stato ricoverato a Stoke Mandeville nel 1959 per tre mesi. 
Della rappresentativa faceva parte anche un sacerdote, il ventiseienne Leo 
Close, che aveva subito la lesione del midollo spinale nel 1956, a causa di 
un incidente occorsogli in Francia. Da sempre appassionato di sport, Close 
aveva continuato a praticarlo dopo l’incidente e ai Giochi di Roma era i-
scritto a numerose gare (“Spoke Out” [rivista della Irish Wheelchair Asso-
ciation], inverno 2010, pp. 7-10).  

Molto competitive erano anche le delegazioni della Germania ovest, 
dell’Austria e della Francia, che erano i Paesi con le rappresentanze più nu-
merose all’interno della World Veteran Federation.  

La Svizzera, al contrario, negli anni precedenti non aveva brillato per i 
risultati ottenuti ai Giochi di Stoke Mandeville, anche perché nel Paese non 

 
7 Nel 1945 l’azienda Bulova aveva fondato una scuola per insegnare il mestiere di oro-

logiaio ai mutilati di guerra.  
Va precisato anche che otto dei ventiquattro atleti statunitensi provenivano dall’Illinois 

– lo Stato dove lo sport paralimpico statunitense aveva mosso i primi passi – ed erano 
membri della Gizz Kid, un’associazione di studenti universitari disabili. Nel settembre del 
1960, giunti a New York per il raduno degli atleti americani, indirizzarono un messaggio ad 
Avery Brundage, presidente del Cio, per chiedere che fossero messe a loro disposizione le 
stesse strutture offerte ai partecipanti ai Giochi olimpici (“The Chicago Sunday Tribune”, 
11 settembre 1960). 

8 Sulle origini dello sport paralimpico in Australia si veda Klugman & Hess, 2016, pp. 
1669-1681.  
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vi era un centro ospedaliero specializzato per i paraplegici. La squadra, inol-
tre, non disponeva di finanziamenti o sponsorizzazioni e gli atleti dovettero 
raggiungere Roma a proprie spese. Ciò nonostante, il medico Alain Rossier, 
che capeggiava la rappresentativa, confidava che i suoi atleti potessero otte-
nere buoni risultati, soprattutto nella pallacanestro (“Gazette de Lausanne”, 
9 settembre 1960)9. 

Neanche la selezione di Israele includeva atleti particolarmente competiti-
vi, ma nel Paese lo sport paralimpico stava andando incontro a un rapido svi-
luppo, anche grazie all’interesse di Guttmann, che era di origini ebraiche e vi-
sitò il Paese nel 1949 e nel 1956 (Brittain & Hutzler, 2009, pp. 1075-1088). 

La Rhodesia, invece, tra i suoi atleti schierava una tiratrice con l’arco ri-
tenuta particolarmente talentuosa, Margaret Harrimann, che aveva parteci-
pato per la prima volta ai Giochi di Stoke Mandeville nel 1949 e avrebbe 
preso parte alle Paralimpiadi per molti anni (Little, 2008, pp. 123-131).  

Nel complesso, i Giochi si prevedevano assai combattuti sul piano agoni-
stico. Erano ancora più elevate, però, le aspettative sul piano sociale. Prima 
dell’iniziò delle gare, il “New York Times” (18 settembre 1960) scrisse: 

 
The performance records this week will not be as fast or as far those of the Olympic 

Games, but each participant achieved victory before he arrived in Rome. Each has con-
quered physical disability and learned not only to live and work, but even to compete in in-
ternational sports with his disability. 

 
In Italia, una tesi simile fu proposta dal cronista Loris Lolli, incaricato di 

seguire la manifestazione per il “Corriere dello sport”, che invitò i suoi let-
tori ad assistere alle gare, spiegando: 

 
Agli increduli e ai «deboli di cuore» assicuriamo che nulla è, nello spettacolo che si 

preannunzia, che possa muovere a sconforto od a triste visione. Perché i paraplegici sono 
uomini come noi, migliori anzi di noi perché del costume e della pratica sportiva hanno fat-
to motivo felice di vita (“Corriere dello sport”, 17 settembre 1960)10. 

 
Può sembrare assurdo che il giornalista si sentisse in dovere di precisare 

che «i paraplegici sono uomini come noi», ma nel 1960 la mentalità discri-

 
9 Sullo sviluppo dello sport paralimpico svizzero negli anni successivi cfr. Frenkiel, 

2017, pp. 1-12.  
10 Tre giorni più tardi Lolli ribadì il concetto: «Spettacolo per nulla da visionarsi in 

chiave commiserevole per questi nostri minorati fratelli perché essi – torniamo a ripeterlo – 
sono uomini e donne di altissimo morale e privi di qualunque complesso» (“Corriere dello 
sport”, 20 settembre 1960). 
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minatoria era predominante e non era facile convincere i cittadini a interes-
sarsi dello sport paralimpico. Del resto i commenti della stampa, pur essen-
do animati da paternalismo, testimoniano come gli atleti paraplegici stessero 
guadagnando l’ammirazione degli osservatori. 

I partecipanti, dal canto loro, erano consapevoli dell’importanza sociale e 
politica dei Giochi. Robin Tourrier, uno degli atleti australiani, dichiarò 
prima di partire per Roma: 

 
 It isn’t that we’re wonderful athletes. We’re ambassadors, to show people that we can 

take our stand in society. And we’ll meet surgeons over there, and get valuable information 
about new treatments and applicances which we can pass on. These games are going to 
stimulate the paraplegic movement tremendously (“The Sidney Morning Herald”, 7 
settembre 1960). 

 
I Giochi, per Tourrier, potevano contribuire non solo al superamento 

dell’esclusione sociale, ma anche allo sviluppo della ricerca scientifica. La 
stessa idea fu sostenuta da alcuni organi di informazione italiani, come “Il 
Messaggero” (18 settembre 1960), che scrisse: «La manifestazione costituisce 
la esauriente dimostrazione di ciò che è possibile ottenere con moderni mezzi 
di terapia e rieducazione nel campo della riabilitazione dei midolli lesi». 

Le aspettative riposte sui Giochi, in sostanza, erano assai elevate e, seb-
bene solo pochi cittadini fossero a conoscenza della manifestazione, gli or-
ganizzatori, gli atleti e i pochi giornalisti presenti si rendevano conto di co-
me essi potessero modificare la percezione della disabilità e le condizioni 
sociali dei paraplegici. 

 
 
3. Le barriere architettoniche e l’inizio dei Giochi  

 
Le delegazioni straniere giunsero in Italia pochi giorni prima dell’inizio del-
le gare e furono accolte all’aeroporto di Ciampino dai rappresentanti 
dell’Inail. Gli organizzatori dovettero affrontare il problema delle barriere 
architettoniche, perché Roma non era attrezzata per la mobilità delle perso-
ne sulla sedia a rotelle. Già il trasferimento dall’aeroporto alla città fu pos-
sibile solo grazie a un autobus speciale, messo a disposizione dal Centro di 
Ostia, perché i comuni mezzi di trasporto non consentivano alle persone in 
carrozzina di salire a bordo. 

Difficoltà più serie si ebbero per l’alloggio. Gli atleti, come si è accenna-
to, furono ospitati al villaggio olimpico, ma, al contrario di quanto era stato 
previsto, non fu utilizzato un edificio dotato di ascensori e fu necessario co-
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involgere l’esercito per consentire agli atleti di spostarsi. Ha ricordato Oli-
ver Murphy: 

 
As we drove into the Olympic village, all I could see were flights of stairs into the houses. 

The whole set up was totally unsuitable for wheelchair users. The organisers had to put 
planks of wood down on the steps to form make-shift ramps. Of course it was impossible for 
us to use them independently, so some beefy soldiers were posted to each house and they 
pushed us up and held on coming down! At that time access was unheard of. Everything was 
always a huge challenge; it gave us the drive to keep going and try to make things change 
(“Spoke Out”, estate 2008, p. 11.) 

 
Un altro problema fu provocato dallo spostamento della sede principale 

delle gare dallo stadio dell’Acqua Acetosa, dove era programmato, al com-
plesso sportivo “Tre Fontane”, situato nel quartiere dell’Eur. Poiché il com-
plesso era molto distante dal villaggio olimpico, gli atleti non potevano rien-
trare nel corso della giornata ed erano costretti ad attendere ogni giorno la 
fine delle competizioni prima di poter far ritorno ai loro alloggi (Brittain, 
2012, p. 54).  

Le complicazioni di carattere logistico, però, non fermarono la manife-
stazione. Nei giorni precedenti le gare gli atleti iniziarono ad allenarsi al 
“Tre Fontane” (“Il Tempo”, 18 settembre 1960) e nel pomeriggio del 18 set-
tembre ebbe luogo la cerimonia di apertura allo stadio dell’Acqua Acetosa 
(fu l’unico evento tenuto in quella sede). Intervennero alcuni rappresentati 
dell’Inail e delle istituzioni, tra i quali il ministro della sanità Camillo Giar-
dina, e vari diplomatici delle ambasciate dei Paesi coinvolti. A differenza di 
quanto era avvenuto alle Olimpiadi, le massime autorità del Paese ospitante 
non erano presenti e mancava persino la madrina dei Giochi, Carla Bissatini 
Gronchi, moglie del presidente della Repubblica, ma la partecipazione di un 
rappresentante del governo mostrava come le istituzioni cominciassero a ri-
tenere meritevoli di attenzione le iniziative che coinvolgevano le persone 
disabili. Anche il pubblico, composto da alcune migliaia di spettatori, non 
era paragonabile a quello delle Olimpiadi e delle altre competizioni sportive 
internazionali, ma la sua presenza dimostrava come almeno una minoranza 
di cittadini stesse venendo a conoscenza dello sport paralimpico e della ne-
cessità di un approccio diverso alla disabilità. 

La cerimonia si svolse sulla falsariga di quella olimpica, con la sfilata 
degli atleti, inquadrati in gruppi nazionali preceduti da un portabandiera 
(non in carrozzina). Sul pennone fu issato, insieme alle bandiere dei Paesi 
partecipanti, il vessillo dei Giochi di Stoke Mandeville, un drappo verde e 
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rosso con le lettere S, M e G (Stoke Mandeville Games), perché non era sta-
to realizzato un logo specifico per i Giochi del 1960 (Inail, 1960)11.  

Il programma agonistico, che iniziava l’indomani, prevedeva competi-
zioni di otto discipline sportive: atletica leggera, pallacanestro, tennistavolo, 
nuoto, scherma, tiro con l’arco, tiro del dardo (spesso chiamato all’inglese, 
dartchery, una sorta di tiro con l’arco con frecce più piccole) e biliardo.  

In quattro sport gli atleti erano divisi in classi in base alla gravità della 
loro paralisi e alla sensibilità che avevano conservato al di sotto del tronco. 
Nell’atletica leggera erano previste quattro specialità di lanci, due praticate 
anche dai normodotati (getto del peso e tiro del giavellotto) e due specifiche 
per i paraplegici: il giavellotto di precisione, con un bersaglio posto a terra, 
e il lancio della clava, che sostituiva il lancio del martello olimpico. Tutte le 
prove erano previste sia per gli uomini, sia per le donne, e gli atleti erano 
divisi in tre classi, denominate A, B e C in ordine decrescente di gravità del-
la paralisi. A differenza delle Paralimpiadi attuali, non erano in programma 
prove di corsa e di salto, perché i Giochi erano riservati alle persone su se-
dia a rotelle.  

La divisione in classi era prevista anche nella pallacanestro, che preve-
deva due tornei maschili, uno per la classe A (per atleti con paralisi comple-
ta) e uno per la B (paralisi incompleta); nel tennistavolo, che comprendeva 
undici tornei, alcuni di singolare e altri di doppio; e nel nuoto, con competi-
zioni su distanze di 25 e 50 metri in tre stili (crawl, rana e dorso).  

In queste quattro discipline era consentito partecipare alle gare di più 
classi: gli atleti con la paralisi più grave, che avevano perso completamente 
la sensibilità al di sotto del tronco, potevano gareggiare anche nelle catego-
rie riservate a quelli con lesioni più leggere.  

Non vi era divisione in classi, invece, negli altri quattro sport in program-
ma: il tiro con l’arco, del quale erano previste quattro specialità, sia maschili, 
sia femminili; la dartchery, solo maschile e limitata a una prova con squadre 
di due atleti; la scherma, che includeva il fioretto femminile e la sciabola ma-
schile; il biliardo, del quale si sarebbe disputato un solo torneo. 

Per gli uomini era in programma anche l’assegnazione del titolo di penta-
thlon, che non prevedeva prove a sé stanti, ma era basato sui risultati conse-

 
11 Insieme al videodocumentario Inail, 1960, si vedano, le cronache dei giornali editi a 

Roma, come “Il Popolo”, “Il Messaggero” e “Il Tempo”, 19 settembre 1960. La notizia 
dell’inizio dei Giochi, inoltre, fu ripresa da numerosi giornali stranieri (“The New York 
Times”, “Chicago Daily Tribune” e “The Arizona Daily Star” del 19 settembre 1960, non-
ché la “York Gazzette and Daily”, 17 settembre; “The Age”, 20 settembre). 
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guiti nelle competizioni di lancio della clava, getto del peso, giavellotto, tiro 
con l’arco e nuoto. 

Tutte le gare si sarebbero disputate al “Tre Fontane”, con l’eccezione di 
quelle di nuoto, previste alla piscina del Foro Italico, e di tennistavolo, che a-
vrebbero avuto la loro sede al villaggio olimpico. Le premiazioni erano orga-
nizzate come ai Giochi olimpici, con un podio a tre gradini, medaglie di oro, 
argento e bronzo come premi, esecuzione dell’inno nazionale del vincitore.  

Tutto era pronto, in sostanza, per l’inizio delle gare. 
 
 
4. Le gare al complesso delle “Tre Fontane” 
 
Le competizioni iniziarono il 19 settembre e durarono sei giorni, fino al 24. 
Nella prima giornata furono disputati due tornei di scherma, quelli di fioret-
to femminile e sciabola maschile individuale, ai quali parteciparono in totale 
dieci atleti, quasi tutti italiani. L’Italia era il Paese nel quale la scherma era 
praticata ai livelli più alti e anche alle Paralimpiadi la tradizione fu rispetta-
ta. Al torneo di sciabola, nel quale l’unico straniero era un australiano, gli 
italiani non ebbero difficoltà a occupare i primi quattro posti della graduato-
ria; nel fioretto, trionfò Anna Maria Toso, che in finale sconfisse la conna-
zionale Maria Scutti (“Corriere dello sport”, “Il Tempo” e “Il Messaggero”, 
20 settembre 1960).  

Il pubblico era poco numeroso, anche a causa delle pessime condizioni 
atmosferiche, ma i due tornei mostrarono come gli atleti affrontassero le 
competizioni con forte spirito agonistico. Commentò “Il Popolo” (20 set-
tembre 1960): 

 
In entrambi gli incontri [scil. di sciabola e di fioretto] è stata commovente la dedizione 

di tutti i contendenti, e soprattutto degli italiani, che si sono alternati in assalti velocissimi, 
proprio perché si svolgono da fermo ed esigono una prontezza di riflessi e un equilibrio 
nervoso davvero eccezionali. 

 
Lo stesso 19 settembre iniziarono le prove di biliardo, che registrarono i 

successi degli inglesi, e i due tornei di pallacanestro, nei quali le rappresen-
tative statunitensi superarono agevolmente i loro primi avversari. La stampa 
americana espresse soddisfazione perché, anche a livello paralimpico, gli 
Stati Uniti erano il Paese più vincente nella pallacanestro (“The New York 
Times”, 19 e 20 settembre 1960; “The San Petersburg Times”, “The Tampa 
Tribune” e “The San Bernardino Sun”, 20 settembre). 
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Tutte le prove si disputarono in un’atmosfera di agonismo, ma anche di 
convivialità, che continuò in serata al villaggio olimpico. Fu organizzata, in-
fatti, un’esibizione musicale della New Ostian’s Para Jazz Band, un gruppo 
formato da pazienti del Centro di Ostia, che suonò alcune canzoni alla moda 
(“Corriere della sera”, 20 settembre 1960)12. La musica, come lo sport, era 
un mezzo per favorire l’inserimento sociale delle persone con disabilità e 
non sorprende che Maglio la promuovesse tra i suoi pazienti. 

Nel complesso, la prima giornata delle Paralimpiadi aveva confermato le 
aspettative degli organizzatori sia sul piano morale e psicologico, sia su 
quello fisico. Dichiarò Maglio al “Corriere della sera” (20 settembre 1960): 

 
I traumatizzati sono fra i malati più difficili, cadono in crisi di isterismo e di malinconia 

e non sono rari i tentativi di suicidio: meglio morto che vivo in questa maniera, pensano in 
molti. Bisogna lentamente dar loro fiducia, convincerli che possono reinserirsi nella socie-
tà. E anche la gente sana, normale, deve aiutarci in quest’opera di rieducazione. I paraple-
gici non vogliono sentirsi commiserati: solo così, nonostante la loro infelicità, possono tor-
nare ad essere sereni. 

 
Le parole del neurologo riflettevano l’impostazione medicale dello sport 

paralimpico, ma per il 1960 erano assai innovative. I Giochi, del resto, si ri-
velarono utili anche dal punto di vista della ricerca scientifica, perché il 20 
settembre i numerosi medici che avevano accompagnato gli atleti presero 
parte a un convegno di studi presso il centro traumatologico dell’Inail alla 
Garbatella. Nel corso dell’incontro furono gettate le basi per la fondazione 
della International Medical Society of Paraplegia, che sarebbe nata uffi-
cialmente nel 1961 (“Il Popolo” e “Corriere dello sport”, 21 settembre 1960; 
Bailey, 2008, p. 25). 

Contemporaneamente al convegno, si svolse la seconda giornata di gare, 
durante la quale il miglioramento delle condizioni atmosferiche consentì 
una più ampia partecipazione di pubblico. Si disputò, anzitutto, l’ultimo tor-
neo di scherma, quello di sciabola maschile a squadre, nel quale le tre cop-
pie italiane non ebbero difficoltà a conquistare le prime tre posizioni, rele-
gando al quarto posto gli australiani, unici stranieri partecipanti. Iniziarono, 
inoltre, le prove di dartchery e di tiro con l’arco, con l’assegnazione di due 

 
12 Maglio, per altro, scrisse un inno del Centro di Ostia, del quale si può ascoltare 

un’esecuzione all’indirizzo http://www.memoriaparalimpica.it/section/il_complesso_del_ 
centro_paraplegici, consultato il 4 dicembre 2020. 
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titoli femminili (“Il Messaggero” e “Il Popolo”, 21 settembre 1960), e con-
tinuarono i due tornei di pallacanestro13.  

L’attenzione per i Giochi era in crescita. Il giorno successivo, 21 settem-
bre, il pubblico presente al “Tre Fontane” raggiunse le duemila unità, il che, 
secondo Loris Lolli, era dovuto al fatto che «l’opinione pubblica si va ogni 
giorno di più avvicinando a questi sconosciuti paraplegici» (“Corriere dello 
sport”, 22 settembre 1960). Il giornalista peccava forse di ottimismo ecces-
sivo, ma la presenza degli spettatori era effettivamente indice di un cam-
biamento in atto.  

La giornata, del resto, fu particolarmente densa di eventi: iniziò la fase 
finale del torneo di classe B di pallacanestro, furono disputati quattro tornei 
di tiro con l’arco ed ebbero inizio le prove di atletica leggera, con i concorsi 
del giavellotto di precisione, nei quali, in ambito femminile, in tutte e tre le 
classi si classificarono Maria Scutti in prima posizione e Anna Maria Toso 
in seconda.  

I commenti della stampa continuavano a mettere in rilievo, con toni piut-
tosto paternalisti, lo spirito combattivo degli atleti e a esprimere meraviglia 
per il fatto stesso che partecipassero a una competizione sportiva. Scrisse, 
per esempio, il “New York Times” (22 settembre 1960): 

 
Those of us who are annoyed by the petty disturbances of everyday life might well 

learn a valuable lesson in fortitude from the 340 men and sixty women from all parts of the 
world who are taking part in the International Games for Paraplegics in Rome. These ath-
letes are all paralyzed from the waist down and compete from the wheelchairs in all but the 
swimming events.  

These handicapped persons could easily have withdrawn from normal life. Instead, they 
have chosen to take a step in the opposite direction and stage their own Olympics. […] 

As in the actual Olympics, the ideal here is not so much to win as to compete, and the 
games serve an additional purpose in maintaining the enthusiasm and zest of competition 
for the handicapped. 

These paraplegic athletes are setting a fine example of courage from which all of us can 
draw strength. 

 
Era certamente vero che ai Giochi per paraplegici la partecipazione era già 

di per sé una vittoria, visto che lo sport paralimpico era un fenomeno nascente 
e semisconosciuto. Tuttavia, sulla stampa iniziava a trovare spazio, sia pure 

 
13 Nella classe B le squadre di Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi terminarono in prima 

posizione i rispettivi gruppi eliminatori, mentre nella classe A la selezione statunitense scon-
fisse quella israeliana. I giornali americani espressero nuovamente la loro soddisfazione, sia 
pure con brevi trafiletti (“Daily News” e “The Chicago Tribune”, 21 settembre 1960). 
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con molte contraddizioni e ostacoli, una narrazione diversa, che presentava i 
partecipanti come veri atleti e le Paralimpiadi come un normale evento dello 
sport-spettacolo. In alcuni casi, infatti, i giornalisti si soffermarono sulla cro-
naca delle gare e non sull’eccezionalità dello sport in carrozzina. Anche nelle 
competizioni paralimpiche, inoltre, si stava sviluppando l’identificazione de-
gli atleti con la nazione, già caratteristica dello sport per normodotati, sebbene 
il fenomeno fosse ancora allo stadio iniziale, perché negli spettatori, più che il 
tifo per i propri connazionali, prevaleva lo stupore per il vedere paraplegici 
che si cimentavano nelle attività sportive. 

Alcuni atleti, in ogni caso, si stavano mettendo in luce anche per le loro 
prestazioni agonistiche. Nella quarta giornata, per esempio, Maria Scutti, 
conquistò un’altra medaglia d’oro nel lancio della clava e Dick Thompson 
impressionò gli spettatori con il suo successo nella classe A del giavellotto 
di precisione.  

Il 23 settembre, ultimo giorno di gare al “Tre Fontane”, le competizioni 
si susseguirono a ritmo serrato. Tutti i pronostici furono rispettati e gli atleti 
che avevano primeggiato nei giorni precedenti conseguirono nuovi successi. 
Nell’atletica leggera femminile, Maria Scutti si impose nelle categorie A e 
B del getto del peso e del tiro del giavellotto. Tra gli uomini, i due atleti che 
si misero maggiormente in luce furono Ron Stein e Dick Thompson: il pri-
mo trionfò nella sua categoria nel lancio della clava e nel getto del peso, il 
secondo vinse la prova di classe A del lancio della clava e conquistò due 
medaglie d’oro nel tiro del giavellotto (“Daily News” e “Corriere dello 
sport”, 24 settembre 1960). Stein e Thompson avrebbero partecipato alle 
Paralimpiadi per molti anni, affermandosi come due dei più talentuosi atleti 
in carrozzina degli anni ‘60.  

Nella stessa giornata terminarono le prove di tennistavolo, nelle quali gli 
atleti più vincenti furono quelli di Italia, Regno Unito e Austria, nonché 
quelle di tiro con l’arco e di dartchery, dominate dagli atleti anglosassoni. 
Nella pallacanestro, gli Stati Uniti non ebbero difficoltà a far valere la loro 
superiorità, vincendo entrambi i tornei (“The New York Times”, 23 settem-
bre 1960).  

I commenti della stampa erano ancora animati da un’impostazione pieti-
stica (“Corriere dello sport”, 24 settembre 1960; “Il Tempo”, 25 settembre 
1960), ma da essi emerge anche come fosse ormai iniziato il processo per il 
quale la logica dell’esclusione avrebbe lasciato il posto all’integrazione.  
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5. Le ultime due giornate: le prove di nuoto e la chiusura della manifesta-
zione 
 
I Giochi non terminarono al “Tre Fontane”. Il 24 settembre atleti e organiz-
zatori si trasferirono alla piscina del Foro Italico, che pochi giorni prima a-
veva ospitato le competizioni delle Olimpiadi, per le prove di nuoto, unico 
sport nel quale i partecipanti non gareggiavano sulla sedia a rotelle. Com-
plessivamente, si disputarono sessantadue competizioni, ad alcune delle 
quali, però, era iscritto un numero molto basso di partecipanti. In ambito 
maschile, si misero in luce soprattutto gli atleti italiani, che conquistarono 
numerose medaglie14. Tra le donne, furono ancora protagoniste Anna Maria 
Toso, che conquistò due medaglie d’oro, e Maria Scutti, con una vittoria, 
nonché la tedesca Zander, che vinse tre prove, e l’australiana Daphne Cee-
ney, con due primi posti (“The Sidney Morning Herald”, 26 settembre 
1960). Joan Horan, invece, si classificò prima nella prova dei 25 metri in 
stile crawl e i giornali irlandesi, che fino ad allora non avevano prestato at-
tenzione ai Giochi, non mancarono di darne notizia (“The Irish Times”, 26 e 
30 settembre 1960). 

Con le prove della piscina del Foro Italico, il programma agonistico dei IX 
Giochi di Stoke Mandeville terminò. La rappresentativa italiana, favorita dal 
fatto di giocare in casa e dall’elevato numero di atleti schierati, risultò quella 
più vincente, conquistando in totale ottanta medaglie, delle quali ventotto 
d’oro, davanti al Regno Unito, con cinquantacinque medaglie, delle quali 
venti d’oro. L’atleta più titolata era stata Maria Scutti, con dieci medaglie 
d’oro e quindici totali15.  

In campo, la tradizione sportiva dei singoli Paesi era stata rispettata: i 
Paesi più competitivi in alcuni sport – per esempio, gli Stati Uniti nella pal-
lacanestro, l’Italia nella scherma – avevano mostrato la loro superiorità an-
che nelle prove in carrozzina. 

 

 
14 Più specificamente, Enzo Santini, Carlo Jannucci e Renzo Rogo vinsero due gare a 

testa e Franco Rossi conquistò una medaglia d’oro nella gara dei cinquanta metri a rana per 
atleti «completi» (ma era l’unico partecipante e fu sufficiente che terminasse la gara per 
vincere).  

Le gare di nuoto consentirono anche di stilare la classifica del pentathlon, nella quale ri-
sultò primo Ron Stein (“The Daily Illini” e “St. Joseph Gazette”, 27 settembre 1960). 

15 Per il medagliere completo si veda https://www.paralympic.org/rome-1960/results/ 
medalstandings, consultato il 3 dicembre 2020. 
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Per la conclusione della manifestazione, in ogni caso, mancavano ancora 
due eventi. Il primo fu l’udienza concessa il 25 settembre ai partecipanti da 
Giovanni XXIII nel cortile della chiesa di San Damaso. Il pontefice, affac-
ciatosi alla loggia, rivolse un discorso agli atleti, riuniti nel cortile, dichia-
rando: 

 
La menomazione dei vostri mezzi fisici non ha chiuso il vostro cuore e in questi ultimi 

giorni avete preso parte, con animo ammirevole, in una serie di giochi la cui realizzazione 
poteva apparire completamente impossibile. 

In tal modo avete dato un grande esempio, che vogliamo rilevare, perché può essere uti-
le per tutti: avete dimostrato cosa può realizzare un’anima energica malgrado gli ostacoli, 
apparentemente insuperabili, che il corpo le oppone. Lungi dal lasciarvi abbattere dalla 
prova, voi la dominate e con sereno ottimismo affrontate cimenti apparentemente riservati 
ai soli uomini validi16. 

 
Anche il papa era meravigliato dalla forza d’animo degli atleti e dalla ec-

cezionalità della loro partecipazione a un evento sportivo. L’udienza, del re-
sto, non era un atto scontato: in passato la Chiesa aveva spesso avuto un at-
teggiamento ambiguo nei confronti della disabilità, ritenendola un castigo di-
vino (Schianchi, 2012, pp. 49-65), e l’incontro di Giovanni XXIII con gli at-
leti paralimpici testimonia come la mentalità stesse cambiando anche in ambi-
to ecclesiastico. Va notato, inoltre, che non tutti gli atleti erano cattolici, anzi, 
la maggior parte proveniva da Paesi a maggioranza anglicana o protestante 
ma, ciò nonostante, tutti applaudirono il pontefice per le sue parole.  

L’ultimo evento dei Giochi, la cerimonia di chiusura, ebbe luogo al Pa-
lazzo dello sport dell’Eur poche ore dopo l’udienza papale, alla presenza di 
circa cinquemila persone e dei rappresentati delle istituzioni, tra i quali Car-
la Gronchi. Insieme ai discorsi ufficiali del presidente dell’Inail, Renato 
Morelli, e di Guttmann, ebbero luogo esibizioni di scherma e di tennistavo-

 
16 Il testo del discorso, tenuto in francese, è pubblicato, in lingua spagnola, sul sito uffi-

ciale della Santa Sede, https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1960/ docu-
ments/hf_j-xxiii_spe_19600925_atleti-paraplegici.html, consultato il 18 novembre 2020. 
Sull’udienza del 25 settembre si vedano anche Inail, 1960; “Il Messaggero” e “Il Popolo”, 
26 settembre 1960. La notizia fu ripresa, sia pure con brevi trafiletti, dalla stampa estera, 
soprattutto nel mondo anglosassone (“The Boston Globe”, “The Miami News” e “The Sid-
ney Morning Herald”, 26 settembre 1960; “The Catholic Advocate”, The Catholic Tran-
script” e “The Pittsburgh Catholic”, 29 settembre 1960). 

Dopo il discorso agli atleti, Giovanni XXIII ricevette una delegazione composta da Leo 
Close e dagli organizzatori dei Giochi, tra i quali Guttmann, che definì «il De Coubertin 
degli atleti invalidi».  
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lo, per mostrare al pubblico, ancora una volta, che chi era sulla sedia a rotel-
le poteva cimentarsi proficuamente nello sport. 

Con la cerimonia, i IX Giochi di Stoke Mandeville terminarono definiti-
vamente. Le loro conseguenze, tuttavia, si sarebbero avvertite negli anni suc-
cessivi, sia sul piano sportivo, sia su quello sociopolitico. 
 
 
6. L’inizio di un nuovo percorso e l’eredità dei Giochi di Roma 
 
I Giochi di Roma furono un evento ricco di conseguenze per le persone di-
sabili e per tutta la società, ma mostrarono anche i limiti che lo sport para-
limpico doveva superare. Le competizioni, infatti, coinvolgevano solo una 
percentuale modesta delle persone in carrozzina, mentre la maggioranza 
continuava a vivere in condizioni di esclusione sociale.  

Per questa ragione, il livello agonistico, organizzativo e di impatto me-
diatico dei Giochi di Roma fu molto diverso da quello delle Paralimpiadi at-
tuali. Anzitutto, il numero dei Paesi, degli atleti e degli sport praticati era 
molto più basso. Basti pensare che alle ultime Paralimpiadi, quelle di Rio de 
Janeiro del 2016, hanno gareggiato 4.342 sportivi con le disabilità più varie, 
in rappresentanza di 159 Paesi e impegnati in 22 sport. 

Nel 1960, anche il livello tecnico era poco elevato, come dimostra il fatto 
che gli atleti non erano specializzati in singole discipline. «Nelle prime gare 
– ha ricordato Aroldo Ruschioni – ci facevano impegnare un po’ in tutti gli 
sport. Allora su uno sport riuscivi così, sull’altro magari riuscivi a vincere 
[…] I risultati c’erano sempre» (Ruschioni, 2016).  

Inoltre, numerosi atleti, nonostante la suddivisione in base alla gravità 
della paralisi, partecipavano alle competizioni di più classi e spesso erano in 
grado di vincerle tutte, a ulteriore testimonianza del livello tecnico poco e-
levato. Diverse gare, infine, si disputarono con un numero assai modesto di 
partecipanti e in alcune prove di nuoto partecipò un solo concorrente. 

Sul piano organizzativo, la presenza di barriere architettoniche e il trasfe-
rimento della manifestazione al complesso “Tre Fontane” crearono alcuni 
disagi e mostrarono come la società non fosse ancora attrezzata per acco-
gliere degnamente le persone in sedia a rotelle.  

Il pubblico, del resto, non era particolarmente numeroso e raggiunse al 
massimo qualche migliaio di persone, in occasione delle cerimonie di aper-
tura e di chiusura. Anche l’attenzione degli organi di informazione era mo-
desta. La maggior parte dei giornali italiani non propose cronache delle sin-
gole giornate, con l’eccezione di alcuni quotidiani editi a Roma, come “Il 
Messaggero” e “Il Popolo”, che dedicarono ogni giorno un breve articolo al-
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la manifestazione e, soprattutto, del “Corriere dello sport”, il periodico che 
assicurò la migliore copertura alle gare. Alcuni giornali, come il “Corriere 
della Sera” e l’“Unità”, riservarono ai Giochi uno o due articoli di carattere 
generale, senza proporre cronache quotidiane; altri quotidiani di rilevanza 
nazionale, come “La Stampa”, “Il Paese” e l’“Avanti!”, ignorarono del tutto 
la manifestazione. Particolarmente sorprendente è la completa assenza di 
notizie sul quotidiano sportivo più letto del Paese, “La Gazzetta dello 
sport”, che, probabilmente, non considerava i paraplegici dei veri atleti. 

Anche la stampa degli altri Paesi dedicò poco spazio ai Giochi. Un’ecce-
zione fu il “New York Times”, che pubblicò ogni giorno un articolo di crona-
ca e mise più volte in evidenza l’importanza della manifestazione. Altri gior-
nali statunitensi, come si è visto, riportarono brevi notizie, soprattutto in occa-
sione delle vittorie dei loro connazionali (in alcuni casi, si concentrarono solo 
sulle vittorie degli atleti provenienti dallo Stato nel quale erano pubblicati, 
come fecero diversi quotidiani dell’Illinois a proposito di Ron Stein), ma la 
maggior parte degli organi di informazione ignorò l’evento o si limitò a bre-
vissimi trafiletti. Non fece cenno ai Giochi, tra gli altri, la rivista sportiva più 
popolare del Paese, “Sports Illustrated”. 

 Nel Regno Unito, brevi cenni apparvero sul “Birmingham Daily News”, 
mentre il “Guardian” (29 settembre 1960), uno dei giornali più letti, si limi-
tò a presentare la squadra britannica prima che i Giochi iniziassero e a pub-
blicare un trafiletto al termine della manifestazione. Altri grandi quotidiani, 
come il “Times” e l’“Observer”, ignorarono i Giochi17. In Australia, il gior-
nale più attento alla manifestazione fu il “Sidney Morning Herald”, che se 
ne interessò sin da prima gli atleti giungessero a Roma, mentre altri quoti-
diani, come “The Age” di Melbourne e il “Canberra Times” pubblicarono, 
occasionalmente, brevi articoli. In altri Paesi, come Malta, Irlanda e Svizze-
ra, alcuni giornali proposero un breve resoconto della manifestazione, con-
centrando l’attenzione soprattutto sui risultati dei connazionali, ma non ri-
portarono la cronaca delle singole gare (“The Times of Malta”, “The Irish 
Times” e “Journal de Genève” 30 settembre 1960; “Gazette de Lausanne”, 
26 ottobre 1960).  

Nel complesso, l’attenzione mediatica per l’evento, pur essendo superio-
re a quella delle precedenti edizioni dei Giochi di Stoke Mandeville, era ben 
diversa da quella delle Paralimpiadi attuali. Le ragioni erano varie. Anzitut-
to, per buona parte dell’opinione pubblica, le persone disabili erano consi-
 

17 “The Times”, 22 settembre 1960, si limitò a pubblicare un’immagine della pallacane-
stro in carrozzina. 
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derate ancora un soggetto da tenere nascosto, perché «facevano pena» e, in 
qualche modo, «disturbavano». Tale mentalità è stata superata solo con il 
passare degli anni e, probabilmente, non in maniera completa (Pancalli, 
2016). Inoltre, i partecipanti non erano considerati atleti veri e i Giochi, co-
me sarebbe avvenuto anche nelle altre edizioni delle Paralimpiadi degli anni 
’60 e ’70 (Frost, 2012, pp. 619-637), non erano percepiti come una manife-
stazione sportiva.  

La maggior parte dei cittadini, del resto, non aveva mai assistito a una 
competizione paralimpica e non riusciva a capire come delle persone in se-
dia a rotelle potessero giocare a pallacanestro o nuotare in piscina e, più in 
generale, come potessero essere capaci di cimentarsi nello sport in maniera 
seria. Aveva ragione Alain Rossier quando, poco prima di partire per Roma, 
dichiarò: «Il faut y avoir participé comme acteur ou comme spectateur, pour 
admettre que le mot d’athlète, accolé à celui de diminué physique, n’est pas 
un nonsense» (“Gazette de Lausanne”, 9 settembre 1960).  

In questo contesto, i Giochi di Roma ebbero il merito di far conoscere a 
una parte, sia pure piccola, dei cittadini lo sport paralimpico. Scrisse il 
“Corriere dello sport” (28 settembre 1960): 

 
Hanno essi [i Giochi] infatti dato volto facilmente visibile ad un miracolo che forse oggi 

soltanto l’opinione pubblica inizia ad intendere. Oggi che pubblico hanno riscosso i Giuochi 
al “Tre Fontane” e nella Piscina dell’“Italico” (oltre che in cerimonia di chiusura al “Palazzet-
to”), sicché è lecito pensare che altri (magari per solo sentito dire da questi spettatori) avranno 
compreso che non è voltando il capo per non vedere che si annulla la sofferenza. Che, invece, 
è ugualmente creatura del mondo. 

 
I toni pietistici del giornale non devono far perdere di vista la correttezza 

della ricostruzione, perché effettivamente gli atleti radunati a Roma avevano 
sensibilizzato alcuni settori dell’opinione pubblica. 

Anche Guttmann era soddisfatto e al termine dei Giochi dichiarò: 
 
It can now be concluded that the first experiment to hold the Stoke Mandeville Games 

as an entity in another country, as an international sports festival comparable with the 
Olympic Games and the other international sports events for the able-bodied has been 
highly successful. It justifies the hope that this achievement will be a stimulus to continue 
the same pattern (in Bailey, 2008, p. 26)18. 

 
18 Anche gli altri medici-accompagnatori si dichiararono soddisfatti. Per esempio, Alain 

Roussier dichiarò di aver apprezzato l’organizzazione dei Giochi, con l’eccezione delle bar-
riere architettoniche degli alloggi, e aggiunse: «Interviews, prises de photos, de films, va et 
vient continuel, tourbillon de langages, quiproquos amusants, amitiés nouvelles, telle fut 
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Le prestazioni degli atleti, inoltre, fecero sì che la percezione dello sport 

paralimpico iniziasse, molto gradualmente, a cambiare. L’approccio della 
medicalizzazione, come si è accennato, era predominante, ma lo spirito a-
gonistico dei partecipanti impressionò gli osservatori e consentì di avviare il 
percorso che avrebbe portato l’opinione pubblica a considerare gli atleti pa-
ralimpici come sportivi veri. Nel 1960, uno dei giornali che lo scrisse con 
maggiore chiarezza fu la “Gazette de Lausanne” (26 ottobre 1960): «N’allez 
pas croire à une charitable parodie de la grande compétition. Ce sont des 
athlètes authentiques et soigneusement sélectionnés qui prennent part à ces 
Jeux». Non era privo di significato, del resto, che per la prima volta i Giochi 
fossero stati disputati all’interno di strutture sportive pubbliche e non nei 
pressi di un ospedale, come era avvenuto fino ad allora. 

La manifestazione di Roma, inoltre, rappresentò l’inizio del passaggio 
dai Giochi di Stoke Mandeville alle Paralimpiadi. Già mentre le gare erano 
in corso furono mossi i primi passi per far disputare la successiva edizione 
della manifestazione a Tokyo nel 1964, in corrispondenza con le Olimpiadi, 
soprattutto grazie a una donna giapponese, Watanabe Hanako, che assistette 
alla manifestazione e nei mesi successivi ne raccontò lo svolgimento ad al-
cune autorità del suo Paese (Frost, 2012, pp. 620-628). Il principio di orga-
nizzare le Paralimpiadi nella stessa città delle Olimpiadi si affermerà defini-
tivamente solo nel 1988 (e sarà sancito ufficialmente solo nel 2001, grazie a 
un accordo tra il Cio e il Comitato internazionale paralimpico), ma il pro-
cesso era stato avviato.  

Con il passare degli anni, le Paralimpiadi sono diventate un evento assai 
seguito, anche perché dal 1976 sono state aperte alle persone con disabilità 
diverse dalla paraplegia e sono stati introdotti i Giochi invernali. Stoke 
Mandeville, invece, ha continuato a ospitare i giochi per i soli atleti in sedia 
a rotelle (oggi con la denominazione di International Wheelchair and Am-
putee Sports World Games), che hanno luogo annualmente, con l’eccezione 
degli anni olimpici (Legg & Steadward, 2011, pp. 1099-1115; Brittain, 
2009). Più in generale, lo sport paralimpico si è diffuso in tutto il mondo, 
compresi i Paesi in via di sviluppo. L’approccio della medicalizzazione è 
stato superato e oggi i partecipanti alla Paralimpiadi sono considerati atleti a 
tutti gli effetti e non pazienti da riabilitare; le manifestazioni sono organiz-
zate da comitati e federazioni internazionali e non da medici; si è sviluppata 

 
l'atmosphère de ces Jeux dont chaque participant gardera pour toujours le souvenir» (“Ga-
zette de Lausanne”, 26 ottobre 1960). 
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l’identificazione tra gli atleti e la nazione, sebbene non allo stesso livello 
delle più prestigiose competizioni per normodotati. Inoltre lo sport, dimo-
strando che i disabili possono prendere parte ad attività «normali», ha favo-
rito il superamento dell’approccio medicale anche in altri ambiti, come 
quello scolastico. 

Questo non significa, però, l’atletismo paralimpico non sia utile sul piano 
terapeutico. Al contrario, le teorie sviluppate da Guttmann e dai suoi segua-
ci hanno trovato piena conferma e si è dimostrato come lo sport agevoli la 
riabilitazione fisica e morale degli atleti con disabilità. Recentemente una 
prestigiosa rivista medica, “The Journal of the Royal College of Physicians 
of Edinburgh”, ha osservato: 

 
The positive image of disability sport, whether it is a blind runner or a wheelchair bas-

ketball player, has led to greater awareness of disability and greater understanding. Break-
ing down barriers for all disabled people has been a positive impact of the Paralympic 
Games, in particular in countries where disabled people are considered second-class citi-
zens. Sport not only has physical benefits, there can also be social benefits enabling disa-
bled people to play an active role in the community and to be integrated into society (Sil-
ver, 2004, pp. 237-243)19. 

 
Oggi, nonostante ci siano barriere ancora da superare, lo sport paralimpi-

co è sia uno strumento per la riabilitazione e l’inclusione sociale, soprattutto 
per la massa degli atleti che lo praticano a livello amatoriale, sia sport di al-
to livello, tanto che, come nel caso dei normodotati, dalla schiera dei dilet-
tanti emergono gli atleti più talentuosi, protagonisti delle competizioni in-
ternazionali. I Giochi di Roma sono stati un momento fondamentale del 
percorso che ha condotto a questi risultati.  

 
La manifestazione romana, però, non fu importante solo sul piano sporti-

vo, ma anche per la più generale inclusione sociale delle persone con disabi-
lità. I Giochi si disputarono in una fase nella quale in tutto il mondo occi-
dentale erano in corso processi di riconoscimento dei diritti dei disabili. E-
rano percorsi appena avviati, perché esistevano ancora poche tutele legali (e 
ne esistevano ancora meno nei Paesi del Sud del mondo), perché i disabili 
non avevano ancora sviluppato piena consapevolezza dei loro diritti e per-

 
19 Si vedano, inoltre, “Corriere dello sport”, 28 settembre 1960; Inail, 2016, nel quale 

tutte le testimonianze di atleti con disabilità mettono in risalto l’impatto dello sport sulla lo-
ro inclusione sociale. 
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ché, come si è detto, l’opinione pubblica era ancora poco interessata alla di-
sabilità e talvolta ne era persino «disturbata». 

I Giochi del 1960, portando all’attenzione delle istituzioni e dei cittadini la 
situazione delle persone in carrozzina, accelerarono la loro inclusione sociale 
(e, indirettamente, quella delle persone affette da altre disabilità). Molti para-
plegici si resero conto che era necessario rivendicare i propri diritti, non solo 
nello sport, il che favorì la diffusione dell’associazionismo. Uno degli atleti 
che avevano partecipato ai Giochi, Oliver Murphy, ha ricordato: 

 
The games were a fantastic experience, but the effects of the games really hit us when 

we got home. Other countries had been so much better organised than us in terms of train-
ing and equipment. It was because of the Paralympics that we felt we needed to set up an 
organisation like the Irish Wheelchair Association to get us all moving in the right direc-
tion, not only for sports but for access and services for wheelchair users as well. Represent-
ing my country in the Paralympics gave me a sense of pride, as well as an enormous confi-
dence boost not only in myself but also in my abilities (“Spoke Out”, estate 2008, p. 11).  

 
Dopo i Giochi di Roma, su iniziativa di Leo Close in Irlanda fu fondata 

la Irish Wheelchair Association (“Spoke Out”, inverno 2010, p. 9). In tutto 
il mondo, i paraplegici e gli altri disabili acquisirono consapevolezza delle 
loro potenzialità e dei loro diritti e in alcuni Paesi gli atleti che avevano par-
tecipato ai Giochi ricevettero le congratulazioni delle istituzioni, come in 
Australia, dove furono elogiati dal ministro per lo sviluppo nazionale Wil-
liam Spooner (“The Sidney Morning Herald”, 29 settembre 1960).  

Più in generale, in numerosi Stati il riconoscimento delle tutele sociali ed 
economiche progredì e, gradualmente, la percezione della disabilità da parte 
dell’opinione pubblica si modificò nel senso di una maggiore accettazione. 

L’impatto sociale e «politico» dei Giochi di Roma non poteva non essere 
avvertito anche in Italia. La manifestazione romana portò all’attenzione di 
una parte dei cittadini della Penisola la necessità di affrontare la disabilità con 
un approccio diverso da quello dell’esclusione e, sia pure indirettamente, fa-
vorì il riconoscimento di diritti e tutele. Non a caso, negli anni immediata-
mente successivi al 1960 il Parlamento emanò alcuni provvedimenti per 
l’assistenza e l’inserimento lavorativo, che culmineranno nella legge organica 
n. 118 del 1971. Le persone con disabilità, dal canto loro, iniziarono a riven-
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dicare con maggiore determinazione i loro diritti, organizzando nuove «marce 
del dolore» e fondando altre associazioni (Schianchi, 2012, pp. 209-229)20.  

In Italia non ci fu un collegamento diretto, come nel caso irlandese, tra la 
manifestazione di Roma e lo sviluppo della legislazione e dell’associazio-
nismo. I Giochi non provocarono dibattiti nell’arena politica sui diritti dei di-
sabili e, a differenza di quanto sarebbe avvenuto in edizioni più recenti della 
Paralimpiadi, non fornirono nemmeno l’occasione per la costruzione di ram-
pe e l’abbattimento delle barriere architettoniche. La manifestazione romana, 
però, contribuì a sensibilizzare la classe dirigente, l’opinione pubblica e i di-
sabili stessi. 

Anche nella Penisola, inoltre, i Giochi contribuirono allo sviluppo dello 
sport paralimpico. Poco dopo la manifestazione, altri centri di riabilitazione 
per paraplegici iniziarono a far praticare attività sportive ai loro pazienti, 
sull’esempio di quanto faceva Maglio a Ostia. Nel novembre del 1960, per 
esempio, fu inaugurato il Centro Oasi di Roma, riservato ai mutilati di guer-
ra, che avviò subito le attività sportive e dal 1961 fece partecipare i suoi at-
leti ai Giochi di Stoke Mandeville (Incom, 1961). Negli anni successivi lo 
sport paralimpico italiano ha compiuto enormi progressi e, come nel resto 
del mondo, ha iniziato a essere considerato vero sport e non solo uno stru-
mento terapeutico. Le attività sportive hanno coinvolto migliaia e migliaia 
di persone disabili, dalle quali sono emersi atleti capaci di competere ai li-
velli più alti21. Senza le intuizioni di Maglio e i Giochi di Roma, questi ri-
sultati non sarebbero stati possibili. 

Negli ultimi anni l’importanza della manifestazione del 1960 è stata ri-
conosciuta dall’Inail e dal Comitato italiano paralimpico, che hanno orga-
nizzato alcune iniziative per celebrarne la memoria. Nel 2016 i due enti 
hanno lanciato il progetto Memoria paralimpica, un portale con immagini e 
testimonianze della storia dello sport per disabili, a partire dai Giochi di 
 

20 Tra le leggi approvate, vanno segnalate la n. 66 del 1962 sui ciechi, la n. 1539 dello 
stesso anno sul collocamento degli invalidi civili, la n. 625 del 1966 per le sovvenzioni ai 
soggetti non in condizioni di lavorare, la n. 743 del 1969 sull’estensione dei sussidi. 

21 Dopo il 1960 il Centro di Ostia continuò le attività, facendo partecipare i suoi pazienti 
ai Giochi di Stoke Mandeville e alle Paralimpiadi. L’ospedale è tuttora in funzione, ma la 
proprietà è passata dall’Inail all’Asl. Esso, inoltre, ha perso la funzione di centro propulsore 
dell’atletismo paralimpico che aveva avuto in passato. 

Va ricordato anche che quella del 1960 è stata l’unica edizione delle Paralimpiadi estive 
disputata in Italia. Nel 2006, però, Torino ha ospitato i Giochi paralimpici invernali e ad 
accendere la torcia olimpica, in qualità di ultimo tedoforo, è stato un atleta che aveva ga-
reggiato nel 1960, Aroldo Ruschioni (lo stesso onore toccò a un’altra partecipante, Marga-
ret Maughan, in occasione delle Paralimpiadi di Londra 2012). 
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Roma22. Due anni più tardi, l’Inail ha promosso la redazione di un libro bio-
grafico su Antonio Maglio (Saitta, 2018) e nel settembre del 2020 è stata 
organizzata una serie di celebrazioni, 60 anni di Roma 1960, per ricordare le 
prime Paralimpiadi23. 

L’auspicio è che la memoria dei Giochi di Roma possa favorire un ulte-
riore sviluppo dello sport paralimpico e, più in generale, contribuire al supe-
ramento delle barriere che ancora si frappongono a una piena inclusione so-
ciale delle persone con disabilità. 
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