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«4rero dkiannove ami*: un film molto discusso nella Qermania Democratica 

Ritorno in patria 
con l'Armata Rossa 

DALL'INVIATO 
BERLINO, 11 febbraio 

Sugll schermi delle princi
pal! cltta della Germania de
mocratica e comparso in que-
sti giorni un film dal titolo: 
« Avevo dlciannove anni », do-
vuto a uno dei registi di mag-
gior impegno, Konrad Wolf. 

E' una storia non comune. 
quella raccontata da Konrad 
Wolf, ma fe una storia auto-
biografica, una storia vissuta 
negli ultlmi giorni della secon-
da guerra mondiale, quando 
aveva appunto diciannove an
ni e vestivu la divisa sovietica 
col grado di sottotenente. 

Lui tedesco, figlio di un emi-
grato politico, educato nell'U-
nione Sovietica, partecipa alia 
guerra che si combatte nelle 
strade della sua terra non dal
la parte dei suoi connazionali. 

Claudia 
Cardinale 
aderisce 

alio sciopero 
degli attori 

ROMA, 1 1 febbraio 
Anche oggi e continuato lo 

sciopero degli attori — terza 
giornata dalla sua attuazione 
— in tutti i centri di produ-
zione cinematografica, televi-
siva e radiofonica. La mani-
festazione sta registrando l'a-
desione del cento per cento 
degli artisti. II fatto suona a 
riprova — se mai ce ne fosse 
stato bisogno — della ferma 
volonta degli artisti di scio-
gliere tutti i nodi che riguar-
dano il loro lavoro. 

Tutti i films in lavorazione 
sono stati sospesi e molti di 
quelli in fase di doppiaggio 
hanno subito la stessa sorte. 
Anche gll attori di teatro mi-
nacciano di aderire alia ma-
nifestazione se RAI-TV e pro-
duttori non si decideranno ad 
affrontare seriamente la situa-
zione. 

Si apprende, Intanto, che 
ieri anche Claudia Cardinale 
ha aderito alia protests: l'at-
trice stava girando in esterni 
alia stazione di Frascati L'uo-
mo tranquillo quando si e 
astenuta dal lavoro. 

Chaplin 
e Trenet 

in tribunale 
PAR1GI, 11 febbraio 

Mercoledl prossimo, in una 
aula del Tribunale della Sen
na a Parigi un giradischi fara 
ascoltare ai giudici ed al pub-
blico due popolari canzoni: 
La contessa di Hong Kong, 
che Charlie Chaplin ha com-
posto per il suo omonimo 
film (protagonista Sophia Lo-
ren) e La romance de Paris, 
uno dei maggiori successi di 
Charles Trenet, degli oanni 
t renta ». 

Sin dall'uscita del film, 1'ul-
t ra cinquantenne (ma sem-
pre popolarissimo, Charles 
Trenet ha sporto querela af-
fermando che Charlie Chaplin 
si e largamente isplrato a 
La romance de Paris, per 
comporre il suo brano mu-
sicale. 

Trenet chiede un milione di 
francni (oltre 126 milioni di 
lire) per danni ed interessi. 
Dal canto su, « Chariot» chie
de un simbolico franco al 
« cantautore » francese. 

Questo giovane, Gregor (Jae-
cki Schwarz) con due altri mi-
litari sovietici, Wadim (Wassili 
Liwnow) e Sacha (Alexei Eibo-
scenko) fa parte di una picco-
la unita appartenente — si di-
rebbe oggi ~ ai servizi psico-
logici, esercita cioe, nei con-
fronti dei tedeschi, un'azione 
propagandist ica con un im-
pianto radiofonico montato su 
un camion, incitando a depor-
re le armi, a cessare una guer
ra perduta, a mettere fine al
io spargimento di sangue. 11 
giovane non ha quiudi compi-
ti di guerra ne e un combat-
tente di prima linea, non usa 
armi ne uccide altri tedeschi. 
Ma c'e in lui appunto il dram-
ma di chi combatte contro i 
propri connazionali pur sapen-
do di compiere un atto giu-
sto e una scelta storica. C'e 
il sentimento di chi, essendo 
in divisa straniera, anzi vesti-
to delln divisa del « nemici », 
si sente rivolgere dai primi te
deschi che incontra la doman-
da se egli sia tedesco, una do-
manda alia quale non su an-
cora rispondere. 

Questo e il tema del film, 
un film diario, un film crona-
ca, che annota i fatti giorno 
per giorno e racconta gli epi-
sodi accaduti sotto le varie 
date. 

Gregor giunge in vista di 
Berlino ma deve staccarsi dal 
grosso del suo reparto perche 
diverrii comandantc di Bernan 
e ineontrera i primi tedeschi 
gia disposti a cambiare barri-
cata. Una famiglia ha esposto 
una bandiera rossa. E ' un fat
to sorprendente, ma Gregor 
scopre che e solo una vecchia 
bandiera nazista col cerchio 
bianco e la svastica coperti 
da un pezzo di stotra rossa. 

Qui incontra anche una ra-
gazza tedesca che ha paura, 
che e sola, che non ha piu 
nulla, che non sa dove dor-
mire, e trova il cadavere di 
un uomo che si e suicidato 
col gas perche temeva l'arri-
vo delle truppe sovietiche. 
Questo e il primo contatto 
con la sua terra. 

A Potsdam, nelle sale del 
castello di Federico il Grande, 
conoscera l'altra Germania. 
quella di cui era veramente 
figlio. Sette o otto antinazisti 
appena liberati dal carcere. 
ancora con indosso i panni 
della prigionia, vengono pre-
sentati da un generale sovie-
tico agli ufficiali che siedo-
no a un tavolo. Uno dei pri-
gionieri e amico del padre di 
Gregor, ma Gregor non si ri-
corda di lui. Gregor dician-
novenne, con tutte le qualiia 
e i difetti dei diciannovenni, 
ha oni l'immagine viva e si-
gnificante deH'internazionali-
smo. Uno dei perseguitati an
tinazisti si alza e vuole brin-
dare per chi sta liberando la 
Germania. Ma riesce a dire 
«compagni» e la parola re-
sta sola, come scolpita nel-
l'aria; e tutto il discorso sta 
in quella parola pronuncia-
ta liberamente, per la prima 
volta dopo le persecuzioni. 

Di episodio in episodio il 
film svolge il filo del suo rac-
conto di quei giomi fino al-
1'ultima vicenda, quando una 
compagnia di SS t ra gli ul-
timi sopravvissuti alia trage-
dia attacca ancora e uccide 
Sacha, mentre interi reparti 
di soldati tedeschi sbandati 
si arrendevano mettendo fine 
alia loro guerra. Gregor com-
prende per una volta ancora 
proprio l'ultimo giorno della 
guerra, il significato dell'odio 
nazista inoculato nella came 
degli uomini. 

Alle SS che si ritirano gri-
da col suo microfono: a Non 
c'e piu posto nel mondo per 
voi». E su questo, quasi un 
messaggio, si chiude il rac-
conto. 

Konrad Wolf, 11 regista, ha 

raccontato le sue esperienze 
di quei giorni perche il gio
vane Gregor non e altri the 
lui. Ritrovata la vecchia a-
genda in cui giorno per gior
no aveva segnato il suo dia
rio, ha ricostruito episodi e 
situazioni creando un film 
quasi spoglio, disadorno, fat
to di annotazioni essenziali. 
riuscendo magistralmente a 
sfuggire a tutte le insidie del
la rettorica, facile in argo-
menti di questo tipo, intes-
sendo con Wolfgang Kohlaase 
una sceneggiatura nervosa, ve-
loce, priva di compiaeimenti 
e psicologismi. 

II tema e certo arduo, tan-
to piii che il regista ha volu-
to vedere con gli occhi di 
oggi gli episodi di ieri, non 

Simbolo della 
inquietudine 

limitarsi al film rievocativo, 
ma dar forma e corpo di 
nuovo al sentimento di odio 
per la guerra, per l'insensa-
tezza della guerra. Un film 
non certo facile da realizzar-
si per i troppi intenti che 
forse st anno alia base della 
tesi, e la struttura stessa del 
film, diviso in giornate e >n 
episodi, porta forse a una di-
spersione delle argomentazioni 
per la pluralita stessa dei te
nd e delle questioni. Ma que
sto non toglie al film vigore 
e il suo profondo senso di 
attualita. E forse proprio per 
questo il film si discute e 
fa discutere, come sta acca-
dendo qui. 

Adolfo Scalpelli 

MILANO Dw« portonaliti tra l« piw importanti • *ignific»tiv« 
dt l tMtro contompocanoo, Edwigo Fovill*r« e Jaan Louis B*rrault 
giwnfono • Milano. ©*oiti del Piccolo Taatro, par U rapprcMnl*-
ticni di « Partaf* dt midi « di Paul Clavdal, ch* andra in «««na mar-
tad) • nwicoUdl prettimi al Taatre Lirico. Le spettacele, cha ha 
par protaooni*ti i due frandi attori francni, w o l attar* un v*ro • 
proprio «omafgio a Paul Claudal » nal cantanario dalla natcita dal 
peata, ad a Iniarilo nal preframma di scambi con I principal! taatri 
•vropai attuato qvast'anno dal «Piccolo» in occasion* dalla tua 
,*rttvn*»lma station*. nWla foto: Edwioa Ftvillar* la cw« inwrpr*-
taiion* dal pwsonaojio di Y t * • ttata dafinita dalla critic* franc*** 
coma « un altitsimo »imbolo d*ll*at«T»a inquktudin* umana ». 

TELERADIO 
A VIDEO SPENTO 

SATIRA CONTEMPORA-
NEA - i/go Gregoretti ave
va ben cominctato il Circo-
lo Pickwick e. tutto !>orn-
mato. lo ha continuato al-
trettanto bene. V'e da fare 
subito. injatti, un'osserva-
zione che e abbastanza ra-
ra per uno spettucolo tele-
visivo: la seconda puntata 
sottolinea. talvolta con evi-
denzu maligna, Vintento di 
intcrpretare un testo lette-
rario « classico » in chiave 
vontemporaneu: trasponen-
do cioe situaziont e rifen-
mentt. La segnalazione e 
tanto piu notevole in quan
ta dall'lnghilterra del pri
mo Ottocento si salta im-
mediatamente all'Italia can-
temporanea. Basti ricorda-
re — in questu dtrezione — 
la festa in ca.sa della « poe-
tessa» Bardell che si apre 
con una immaqine del Nin-
feo di Villa Giulia a Roma 
che non pub non ricordare 
immediatamente ben noti 
aspetti del «Premio Stre
ga ». 

Detto questo. tuttavia. e 
doveroso sottolineare Vac-
centuarsi anche dei lati ne-
gativi, per i quuli qualche 
riserva era stata avanzata 
fin dalla prima puntata. Pur 
mantenendo un ritmo assai 
brillante — grazie anche ad 

un cast di attori che si ri-
conterma ottuno. il Circo 
lo Pickwick di Ugo Grego 
retti sembra voler conser-
vare una frammentarieta 
narrativa che rischia di li 
mitarc notevolmente I'efli-
cacia dell'insieme. Lu secan-
da puntata. infattt, si sno-
da attraverso situazioni tut-
t'afjatto indifferenti I'una 
all'altra. Siamo. insomnia, 
al limite assai rischioso di 
una serie di chetch: tutti 
ben costruiti, se si vuole: 
tutti curati. sia nel taglio 
della recituzione. sia nella 
struttura delle singole se-
quenze. Tuttavia lintelligen-
za grafica che vi e prafusa 
non ottiene tutti i risultati 
che dovrebbe. Non solo- al
ia lunga c'e rischio che que-
sta fantasia a freddo si au-
topurilizzi in uno schema. 
Si badi. ad esempio. alia re-
cttazione: pur restando una 
dei punti forti del Pickwick. 
I'efficacia sembra ridursi 
man mono che si procedc. 
La verita e che fra attori 
di primo piano e comparse: 
fra I'uno e Valtro personag-
gio principale vi sono trop-
po brevi variazioni di tono. 
Come se Gregoretti. pur leg-
gendo nel composito mondo 
di Dickens, vi abbia letto 
in una chiave sola. 

vice 

programmi 

TY nazionale 

10.30 Scuola media 
11,30 Scuola media su

periors 
12,30 Sapere 
13,00 Le meraviglie 

della natura 
13,30 Telegiornale 
14,00 Olimpiadi -

invernali 
17,00 Giocagio 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 Turtilibri 
19,15 Sapere 
19,45 Telesport 
20,30 Telegiornale 
21,00 Jess il bandito 

22,50 Prima visione 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 

18,30 Non e mai troppo 
tardi 

19,00 Sapere 
21,00 Telegiornale 
21,15 Sprint 
22,00 Concerto 

sinfonico 
Dirctto 6M Zubin Mchia 

22,45 Alfabeto a 
sorpresa 

23,00 Olimpiadi 
invernali 

programmi svizzeri 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: ere 7, 8, 10, 
13, 15, 17, 20, 23 ; 7.10: Mu 
sica step; 8,30: Le canroni del 
matt inc; 9 : La ccmunita uma
na; 9,10: Colcnna musicale; 
10.05: La Radio per le Scuole; 
11,30: Antologia musicale; 12: 
X Giochi invernali di Grenoble, 
12,15. Contrappunto; 13: X 
Gicclu invernali di Grenoble; 
13,25. Hit Parade; 14,40 Zi-
baldone itatiano; 15,30' Le nuc-
ve canzoni; 15,45: Album di-
scografico, 16 Sorella radio; 
16,25" Giuseppe Cassieri; 16 
e 30- Piacevole ascolto; 17,05-
Vahgia sanitaria: 17,11 Una 
lotta cer la ccrona; 18,15- Soi 
nostn niercan: 18 20 - Per .oi 
q.ovari ; 19 12' .V.n'onerita P'--
sterla: 19 30 Lu-a par-:; 20 e 
15- II cenveeno oei cinq-e, 2 1 ' 
Ccncerto riirerto da Ferrcccic 
Scaglta; 22.05' Dito puntato: 
22 20* Mjsiche d. CljLd^o Han-
te\e'Oi, 23 ' Oco al D^rlarn»nto 
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TV-SPOT 
i^ VCAOO Crl C*r* Bl 
TV-SPOT 
OS.ETTlVO SPC5-
TV-SPOT 
TELEGIORNALE 
TV-SOOT 
GrOC^: OLK'FIC! 1S\£R-
N*LI 
F,S£ CELL* VcDOVA NE-
9* Te>-t m 
ENCiCLOPEDlA TV 
« FRANZ SCHU6EQT E 11. XX 
SECOLO » 
TELEGlO«^4*LE 

TERZO 

Ore 9 55 Federico 2a-",dcrr:»"e-
g*-. , 10 G Crcce- 10.35 B 
Bartck, 11.05- J t_ Va r t ne t ; 
l i 40 V- * v c : a ' i : 17.45-
J S Scc-cter IS Ne t t i e del 
T c r c . 18,15' O jadran t : eccio-
micc. 18 45 P'ccs'o piareta; 
19 15 ? ^ch^bert- 19 40. E-
'ezrera a A-bcrea; 22 II G :cr-
naie cei Terrc, 22.30: La mu-
itce.t ogoi. 23- Rivista delle r i -
v.ste 
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IIVECCHIO «VIBRANTE» t I IMU0V0 « STATICO » 

Due tipi di regulator? 
di carica della batteria 

Se costruiti in grande serie quelli piu 
moderni costerebbero mtno • Perche si 
ricorre ancora a quello elettromeccanico 

LE ULTIME NATE DEU'INDUSTRIA AUT0M0BILIS1ICA CECOSLOVACa 

Alle ormai collaudate«Skoda»1000 
si affiancano le due nuove «1100» 
Le caratteristiche della « de Luxe » e del « coupe » • I prezzi in 

Italia sono competitivi 

i -
Da qualche anno, ormai, 

si parla dei regolatori ca
rica batteria di tipo «sta-
tico », e molti tipi ne sono 
stati messi in commercio. 
La maggior parte delle vet-
ture, pero, continua ad es-
sere fornita con il classico 
tipo « vibrante » di regola-
tore; e varie considerazioni 
fanno prevedere che le co
se continueranno cosi an
cora per un bel pezzo. 

Tre sono le funzioni del 
regolatore carica batteria 
in qualunque automezzo: re-
uolare la tensione ai mor-
setti della dinamo, che pre-
siede alia carica della bat
teria, al valore prefissato 
onde avere una carica re-
Rolare, ne troppo intensa, 
ne troppo leggera; non con-
sentire, anche in caso di 
batteria scarica. correnti di 
carica piii intense di un 
certo valore, che sarebbero 
tali da danneggiare la bat
teria; imoedire, ai bassi gi-
ri quando la dinamo non 
puo dare una tensione su-
periore a quella della bat
teria, che si stabilises un 
circuito batteria-dinamo nel 
quale sia la batteria a sca-
ricarsi sulla dinamo. 

Nei tipi convenzionali, a 
tali funzioni presiedono tre 
(talvolta quattro) elementi 
elettromeccaniei. specie di 
rele. muniti di bobina e 
contatti. che funzionano a 
vibrazione fper la regola-
zione della tensione) e con 
un gioco di apri-chiudi sul 
circuito. per inserire e di-
sinserire la dinamo. 

II funzionamento di tali 
dispositivi. del costo di po-
che migliaia di lire, si man-
tiene soddisfacente anche 
per vari anni, dopodichl*. 
di solito. le tarature si al-
terano. e cioe si hanno ca-
riche troppo intense o trop
po leggere, ed un funziona
mento irregolare alPinser-
zione-disinserzione della di
namo. 

Constatato questo. cosa 
che qualunque elettrauto 
pub fare in pochi minuti 
inserendo nel circuito di ca
rica un voltometro ed un 
amperometro, conviene so-
stituire il resolatore. in 
quanto una ritaratura da-
rebbe esito incerto. 

Nei tipi che abbiamo de-
finito «stat ic i», non si ha 
alcun organo mobile, di ti
po elettromeccanico. Tutto 
e affidato ad un certo nu-
mero di resistenze, conden-
satori. transistor, collegati 
in un ooportuno circuito, 
fissati ad un supporto iso-
lante. e racchiusi in una 
scatola. Le funzioni svolte 
da questo nuovo tipo di 
regolatore sono sempre le 
stesse. soltanto non si han
no aperture e chiusure di 
circuiti e nessun elcmento 
vibra. Tutto e «< statico», 
ed il funzionamento puJ) 
dirsi di tipo elettronico. 

II funzionamento di que-
sti tipi e regolare, e le ta
rature si mantengono co-
stanti per lunghissimi pe-
riodi. L'unico tipo di gua-
sto cui possono essere sog-
getti riguarda i componen-
ti: il terminale d'uscita di 
una resistenza puo inter-
rompersi causa le vibrazio-
ni della vettura, l'isolamen-
to di un condensatore pub 
cedere. Guasti banali, abba
stanza rari. ma irreparabi-
li. E ' senz'altro convenien-
te. in tali casi. la sostitu-
zione dell'intero regolatore, 
salvo in qualche caso par-
ticolare. 

I due tipi di regolatori. 
in complesso. tecnicamen-
te si equivalgono, e si equi-
valgono pure qusnto a du-
rata. affidabilita. ingombro 
e praticita d'impiego. 

Quanto al costo. elemen-
to sempre determinante a 
parita di altre condizioni, 
la questione e piii comples-
sa- *-e i tipi statici fossero 
costruiti in grande serie 
come i tipi vibranti. coste
rebbero meno. e questo di-
vario potrebbe salire nei 

Rubrfca a cura di 
Fernando Strambacl 

prossimi anni notevolmente, 
in quanto continua a scen-
dere il costo dei componen-
ti elettronici. Alio stato at-
tuale delle cose, pero, tut
te le grand! Case specia-
lizzate nella costruzione di 
regolatori hanno impianti. 
magazzini, ricambi, assi-
stenza tecnica, tutto basa-
to sui tipi vibranti. 

Per passare ai tipi sta
tici, dovrebbero operare 
una profonda riconversione 
delle loro officine, riorga-
nizzare magazzini, distribu-
zione di opuscoli esplica-
tivi e cosl via. II passo e 
assai lungo, ed implica un 
colpo di timone decisivo 
ed irreversibile: gli impian
ti per la costruzione dei ti
pi elettromeccaniei non si 
prestano in alcun modo a 
costruire il tipo elettro
nico. 

Per questo, la situazione, 
nouostante i tipi statici sia-
no in circolazione ormai 
da vari anni, non si e mos-
sa. I regolatori statici stan-
no soppiantando quelli vi
branti nelle applicazioni 
speciali, di potenze supe-
riori a quelle convenziona
li. come nei veicoli indu-
striali. nei filobus e simi-
li. Qui, occorre, in ogni ca
so, un tipo speciale, che 
e richiesto in un numero 
limitato di esemplari, per I 
cui il problema della ri- j 
conversione degli impianti I 
non si pone, e prevalgono 
le doti di costanza della 
taratura. di durata e di af
fidabilita del tipo statico. 

La situazione e destinata 
a rimanere piii o meno co-
m'e ora, fino a che un 
element o nuovo venga a 
sbloccarla. Questo elemen-
to nuovo pub essere costi-
tuito da una ulteriore, so-
stanziale caduta del costo 
dei componenti elettronici. 
tale da permettere, anche 
ad industrie piii piccole, o 
specializzate finora in al
tri prodotti, di mettere sul 
mercato regolatori a costi 
inferiori di quelli conven
zionali. 

Pub essere pure costitui-
to dalla decisione di una 
o piii industrie, gia intro-
dotte nel ramo o meno, di 
scendere sul terreno della 
concorrenza e mettersi a 
costruire in grande serie, 
a costi del tutto compe
titivi, regolatori statici, at-
taccando cosl le pqsizioni, 
fino ad oggi « granitiche», 
dei grand! costruttori di 
regolatori per autovetture. 
che da decine d'anni uten-
gono» questo mercato. 

PAOLO SASSI 

H <• *•<< & . 

Le tpazioto, eonfortevole interno della nuova berlina 4 porte 
Skoda « 1100 ». 

I Sono troppi i guidatori | 
I che non ci vedono bene | 
I

II 55.8° b del guida
tori italiani e costituito 
da automobilisti che 

I non hanno una effi-
cienza visiva adeguata 
alle esigenze della gui-

I d a . Lo afferma la rivi
sta « II crogiolo» in 
un articolo dedicato 
alia sicurezza della gui-

I da, e basato sui risul
tati statistici del primo 
controllo di massa del-

I l ' e f f i c i e n z a visiva degli 
automobilisti. 

L'operazione «vista», 
che e durata un mese, 

I e stata realizzata con 

I 

uno speciale veicolo • 
della Aerfer, dotato rli I 
ottometri a riflessione I 
per il controllo rapi-
do del visus. II gigan-
tesco laboratorio viau-
giante ha effettuato 
soste nelle principali 
citta italiane, realizzan- I 
do una statistica che I 
niette l'accento su uno 
degli aspetti meno no- I 
ti. ma senz'altro piu | 
gravi della pericolosi-
ta della guida. • 

Allarmanti sono i da- I 
ti ricavati dalla tabella • 
che ne e risultata (in 
percentuale): I 

NAPOLI 
ROMA 
FIRENZE 
BOLOGNA 
MILANO 
TORINO 

\tstu 
ottimu 

14 
IK 
•J I 
20 
•23 
28 

buona 

31 
24 
21 
2(1 
• > • ) 

17 

discreta 

17 
21 
2(i 
it; 
Hi 
14 

appena 
sufficlente 

17 
17 
10 
15 
1(1 
11 

lnsuff 

21 
2(1 
•>•> 

2!» 
29 
3(1 

I Le conclusioni che 
viene spontaneo trarre, 
commenta « II crogio-

I lo» sono due. La pri
ma e quella relativa 
atl'esigenza di una mag-
giore sensibilizzazione 
dell' automobilista al 
problema della vista. 
L'altra concerne gli en-
ti preposti alia sicu
rezza della circolazio
ne, che devono essere 

I 

dotati dei mezzi ade- I 
guati e specifici in gra- I 
do di rilevare con cer-
tezza il comportamen- I 
to dell' automobilista | 
nelle piii frequent i si
tuazioni di pericolosita • 
della guida, quali la I 
resistenza all'abbaglici- * 
mento e la determina-
zione della profondita I 
e della distanza soprat- | 
tutto nei sorpassi. 

CON IL COMPLESSO DI UNA CASA INGLESE 

II motore a carburatore si puo facilmente 
trasformare in uno ad iniezione indiretta 

II costo della trasformazione si aggira sulle duecentotrentamila lire 

II complesso della Teca-
lemit-Jackson per la trasfor
mazione di un motore a 
carburatore in un motore 
ad iniezione indiretta e ora 
disponibile anche in Italia. 
Pub essere montato su qual-
siasi vettura in sostituzio-
ne del tradizionale sistema 
a carburazione, anche quan
do non esista una predi-
sposizione per la trasforma
zione. 

La ditta itahana che ha 

ottenuto la concessione dal
la Casa inglese e la Cor-
betta di Milano, che inizi^-
ra in quest i giorni le con-
segne dei primi impianti ai 
propri concessionan per 
vetture Alfa Romeo e Ford. 
Entro breve tempo quindi. 
chiunque desiden attuar" 
questa trasformazione sulla 
propria vettura potra rivol-
gersi a un carburatorista 
autorizzato. 

II costo della trasforma-

zione — che assicurerebbe 
un aumento di potenza, una 
maggiore elasticita del mo
tore e minor consumo di 
carburante — e di circa 
230.000 lire per motori a 
quattro cilindri. 

Sommanamente. il tun 
zionamento del sistema e 
il seguente: la pompa elet-
trica <m alto a sinistra nel
la foto I preleva la benzina 
dal serbatoio e la manda 
alia pompa meccanica <in 
alto a destrai comandata 
dall'albero motore. La ben
zina arnva nella valvola re-
golatnce di pressione <lato 
destro al centroi e di qui 
alia scatola di controllo (a 
riestra in basso) che la in-
via al distnbutore (in alto 
al centro> per essere polv«-
nzzata tramite gli inietton 
nei condotti di a^pirazione 
• in bavso al centroi. 

La gamma delle vetture 
cecoslovacche Skoda, che 
anche in Italia stanno otte-
nendo Iusinghieri successi. 
si e arricchita, in questi 
giorni — come abbiamo an 
nunciato — di 2 nuovi mo-
delli: la «1100 MB de Luxe>: 
e la «1100 MBX Coupe >; 
che s'aftiancano alia « 1000 
MB Standard)) (prezzo li-
stint) L. K40.000) e alia «1000 
MB de Luxe » (prezzo listi 
no. L. 930.000) di cui conti 
nua regolarmente la produ-
zione. 

Le due nuove Skoda pur 
ricalcando nell'estetica ge 
ncrale lo stesso schema, clif-
feriscono sostanzialmente. 
dato che il modello « MB de 
Luxe » e una 4 porte, men
tre quello « MB Coupe » e 
un 2 porte, senza piantone 
cent rale. 

La carrozzena si presenta 
proporzionata. II frontale e 
contraddistinto da un pan 
nello abbassablle. che na-
sconde la niota di scorta. 
ed e caratterizzato dai fari 
il cui diametro e inferiore 
a quello dei fari montati 
sulle vetture occidentali, 
senza che cib pregiudlchi la 
illuminazione notturna. Le 
flancate sono bombate e 
presentano, sui parafanghi 
posteriori, le feritoie in cui 
viene convogliata l'aria di 
niffreddamento e di ventila-
zione del motore posterio-
re. 

L'abitacolo e stato curato 
soprattutto nelle rifiniture, 
senza contare che grande 
importanza s'e data anche 
alia sua funzionalita. 

La tappezzeria dell'abita-
colo e realizzata in materia-
li vinilici, mentre il pavi-
mento e ricoperto da tap
pet ini di gomma, facilmente 
lavabili e resistenti. 

Dove la Skoda «11(K)» nel
le due versioni si distingue 
dalle altre vetture, e nella 
possibilita d'impiego dei se 
dili; quelli anteriori hanno 
10 schienale regolabile ed 
abbattibile all'indietro, men
tre quello posteriore a pan-
china sdoppiata, permette 
altre utilissime posizioni, a 
partire dalla trasformazione 
a letto piano con i sedili an
teriori, sino a giungere al 
parziale o totale ribaltamen-
to dei suoi element! secon
do le esigenze di carico. 

II posto guida e la plan 
cia strumenti, sono stati 
studiati in modo razionale. 

Le caratteristiche teeni-
che sono le seguenti: il mo
tore e un 4 cilindri di 1107 
cmc. di cilindrata con ale-
saggio di 72 mm. e corsa 
6« mm. sviluppante 52 CV 
(SAE) a 4800 gtri al minuto. 
11 rapporto di compressione 
e di 8,5: 1. II rafTreddamen-
to e ad acqua «:on pompa 
e regolazione termostatica. 
La frizione e monodisco a 
secco con comando idrauli-
co. II cambio e a 4 rappor-
ti. tutti sincronizzati, piii re 
tromarcia. La carrozzeria e 
portante. in lamiera d ac-
ciaio scatolata. Le sospen-
sioni anteriori sono a ruote 
indipendenti. con bracci 
triangolari trasversali. mcl-
le cilindriche elicoidali, am 
mortizzatori telescopici i-
draulici coassiali e b a r -
ra trasversale stabilizzatrice. 
Le sospensioni posteriori 
sono a ruote indipendenti 
c o n <emiassi oscillanti, 
bracci di reazione ed ancc-
raggio longitudinal!, molle 
cilindriche elicoidali ed ani-
morti77atori telescopici :-
draulici coassiali. I freni so-
no a tamburo su tutte e 4 
le ruote. 

II peso a vuoto della «1100 
MB de Luxe » e di 785 kg. 
mentre quello della versia 
ne coupe e di di 760 kg La 
prima raggiunge la velocita 
massima di 135 km./h., la 
seronda i 140 km./h. II con
sumo M aggira per ambe 
due I tipi intomo ai 7 ^ It. 
per 100 km 

I prezzi di vendita in Ita
lia di questi due nuovi mo-
delli (comprensivi di IGE e 
trasporto) sono competiti 
x*i. « 1100 MB de Luxe w Li 
re 965.000. « 1100 MBX Cou
pe » L. 995.000 

NONOSTANTE L'ATTESA DEGLI APPASSIONATI 

Ancora troppo alti i prezzi dei motori fuoribordo 
Dipurto nautico c motore 

fuonbordo. almeno per la 
•>tra!«rand€- maggioranza de 
all anpa^sionati. «ono sm<»-
nimi. e questo >-piega l'nt-
ten/ione veramente n teem 
c a r chv i vi<-itaton del Sa-
lone nauttco di Genova han 
no dedicato al seltore dove 
sono stati espf»sti tutti i 
mezzi di propulsione mec 
canica «lo soorso anno era 
stata presentata lelica a 
mano. ma non deve aver 
trovato molto succejiso. a 
giudicare dai risultati). 

Poche le novita vere e 
proprie in questo campo 
dove la piii attesa e sem
pre quella di una congnia 
nduzione di prezzi. oggi as-
surdamente alti. Va segna-
lato tuttavia un certo sfor-
zo della Johnson. 

E ' stato esposto al S&ione 
un moiorino da un cavallo 
e mez7o, monocilindrico, 

con serbatoio di un htro 
incorporato. II motorino, 
che pesa poco piu di oi-o 
rhili. pub essere agevolmen-
le utilizzato anche dai pui 
giovani come propulsione 
per barchini e canotti pneu-
matici: costa pero 98 mila 
lire. 

Sempre dalla « Johnson » 
e stata presentata una nuo-
va versione del tipo a 3 HP 
il cui motore a due cilindri 
e stato carenato in fibra 
di vetro e liberato dal ser 
batoio (che viene aggiunio 
a parte). II peso del mo
tore e stato ridotto a 15 
chili ed e stato mantenuto 
il pregio essenziale di que
sto tipo. il « piede » ripie-
gabile d i e consente un age-
vole trasporto nella appo-
sita valigia. Quanto al prez
zo, siamo alle solite: 161 
mila lire. 

p . s. II nwere motorino Johnson da 1,5 HP, 

Nuova filiate 
della Renault 
a Milano 

La Renault, che nel giro 
di due anni ha raddoppiato 
;1 numero delle vetture ven-
ciute in Italia, ha inaugura-
to a Milano la sua nuova 
tiiiale. 

L'ofncina della nuova Fi
liate di via Montecuccoli 
occupa piu di 3.000 me tn 
quadratl . in gran parte co
perti. ed e dotata delle piu 
moderne attrezzature per la 
manutenzione e le ripara-
zioni. compresi un banco 
per la diagnosi elettronica 
dei motori e un forno di 
essicazione per la vemicia-
tura delle carrozzerie. 

L'ofncina. che e comple-
tata da una stazione di ser-
vizio e da un magazzino 
pezzi di ricamblo. cbmple 
ta 1'attivita svolta dai sette 
rommissionari della provin-
cia di Milano e dal 600 pun
ti di assistenza allestiti in 
Italia. 
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