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Fermo atteggiamento degli attori 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ — ^ — _ ^ ^ _ ^ _ _ _ — _ a > _ _ i ^ _ -

Trattare si, ma 
non capitolare 

Cio vedi I'inconlro ul minhle.ro dello S pet taenia 

Concluso 
alia Spezia 
il festival 
<li studi 
teatrali 

LA SPEZIA, 25 febbraio 
II « Teatro Klan » di Geno-

va ha vinto la seconda edizio-
ne del « Festival nazionale di 
studi teatrali» organizzato al
ia Spozla dalla « Societa Dan
te Alighieri ». Con l'esibizione 
del « Teatro Klan » di Genova 
diretto dal regista Sandro 
Bobbio si e chiuso il Hclo del-
le rappresentuzioni 

II festival nazionale era co-
minciuto il 3 febbraio con la 
partecipazione di quattro com-
plessi. La commissione giu-
dicatrice ha assegnato inoltre 
quattro targhe ricordo della 
manifestazione per la mi-
gliore regia alia «Compagnia 
minima » di Milano: per la mt-
gliore elaborazione del tes*o 
al «Teatro Klan » di Geno
va, per la migliore mterpre-
tazione di gruppo al «CUT» 
di Firenze e per le migliori m-
novazioni sceniche al « Leg-
gio » di Rapallo. 

E' stato il pubblico ad in-
dicare 11 conipIes.su migliore 
delle quattro serate, sceglien-
do a larghissima niaggioranza 
il «Teatro Klan» di Genov.i 
al quale e stata assegnata la 
« Coppa Dante Alighieri 19(58 >> 

ROMA, 2~> febbraio 
Vanno alia t r a t u u i v a , d ' accurdo , m a sono decis iss imi 

a n o n cec'ere d 'un p u n t o , a l m e n o snlle ques t ion i fonda-
m e n t a h . Qitesta linea — ferma ed un i t a r i a ~ e s t a t a ap-
p rova t a ques ta m a t t i n a al T e a t r o dei S a t i n nel corso di 
un'aifol lat issi ina a s semb lea degli at t o n CJiovedi pros-
s i m o quamln avve r ra 1'ineontro con il m i n i s t r o del lo 
Spe t taco lo , gl: a t to r i d o v r a n n o r icevere p r o p o s t e con
c r e t e d i e n o r di laz ionino a n c o r a la soluzione di quei 
p rob l emi che o s t a c o l a n o il 
lavoro del la ca tegor ia . Pro-
d u t t o r i , RAI-TV e governo 
devono f inalmentp clecidorsi 
a capire da quale parte sta 
la ragione 

AUe 11 il Teatro dei Satiri 
era gia gremito. L'assemblea 
era stata indetta per decide-
re la linea da seginre nel cor 
so della trattativa al ministe-
ro. L'inccntro per comporre 
la vertenza doveva gia esser-
ci statu ma, per un'improvvi-
sa malattia di unit dei rap-
presentanti della controparte, 
era stato poi nnviato a gio-
vedi prussimo. Gli attori p re
sent i erano tra 1 pill noti. Nu-
merosissimi anche 1 doppia-
tori che hanno una parte fun 
damontale in questa vertenza 
Sono loro, mfatti, che sono 
costretti a dare la voce agli 
attori stranieri chiamati dai 
produttori italiani ad interpre-
tare film e telefilm. 

L'ingresso degli attori stra 
nieri in Italia e l'impiego di 
capitali stranieri nel nostro ci
nema e nella nostra TV sono 
appunto I dut- problemi fun 
damentali dai quali scatunsce 
una situazione, una condizione 
di lavoro che per gli attori si 
e fatta ormai msostenibile I 
rappresentanti sindacali han
no piu volte denunciato 1'as-
surditii di questa situazione 
Ma dirigenti della RAI-TV. 
produttori e, in ultima anali-
si, il minLstero del Turismo 
e dello Spettacolo hanno sem 

pie fatto orecchi da merean-
1 te Gli abusi. quindi, sono 
I continuati: gli attori stranie-
I n sono I benvenuti, mentre, 
] quando i nostri si recano al-
I l'estero, prima di vedersi as-
| segnare una parte, sono co-
' stretti a sottopor.si all'esame 

di un'apposita commissione 
che decide della loro mdispen-
sabiltta o menu. 

C'e voluto lo sciopero della 
categoria per costringere pro
duttori e TV ad una trattati
va sena, che non fosse fatta 
dei soliti t-orri<;i, delle solite 
promes.se che sono sempre 
servite a danneggiare maggior-
mente gh attori. L'agitazione 
della categoria e cessata appe-
na il ministero si e detto di-
sposto a trattare. E' stato que-
sto un altro esempio — come 

3uello dello sciopero totale, 
ei picchetti organizzati sot-

to le sedi della TV — della 
protonda matunta della cate
goria. 

Questa mattina nel corso 
deH'assemblea e stato fatto il 
punto della situazione. I rap
presentanti degli attori che 
andranno a trattare per tutti 
ribadiranno i nodi fondamen-
tali che devono essere sciolti 
per restituire all'attore ltalin-
no la sua dignita ed il suo di-
ritto al lavoro. Sulle offerte 
che farii il ministero si svolge-
ra un'immediata discussione 
oer decidere la linea da adot-
tare nel prosieguo della ver
tenza 
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: Gran ballo del cinema a Roma : 
• • 
• • 

I Liana Orf ei in ! 
I forma di rosa I 

• 
ROMA — Gran ballo di carncvale ieri sera all'hotel Hilton Cavalleri dedicate al mondo del cinema. 
NELLA FOTO: I'attrica Liana Orfei in un fantasioto costume ispirato alia corolla di una rosa. L'effetto 
• senz'altro suggastivo: il volto dell'attrice sembra infatti *bucare proprio da una rosa 

Milano: nuovo successo al teatro Lirico della famosa cantante 

Sempre brava (anche 
troppo) la Fitzgerald 

MILANO. 25 febbraio 
Chi lavrebbe detto che Ella 

Fitzgerald, questa volta senza 
il grosso apparato deU'orche-
stra di Duke Ellington, ma ac-
compagnata dal suo semplice 
trio, fatto per di piu. da musi 
cisti sconosciuti. chi l'avrebbe 
detto. dunque. che anche tn si-
mili condizioni Ella Fitzgerald 
sarebbe riuscita a riempire il 
grosso Lirico di Milano. persi-
no nel concerto pomendiano. 
Mihtamente trascurato dalla 
maggior parte del pubblico? 

Eppure. e cosi: il teatro era 
pieno e il pubblico. natural 
mente. entiLsiasta. pronto a sa-
lulare con i battimani ogni 
volta che la cantante attacca-
\-a un ritomello noto o arci 
noto. 

A questo punto. quindi, sa 
rebbe difficile dir male di El
la o porre troppe riserve al 
sno modo di accostarsi al 
jazz: sarebbe. tut to somma 
to, anche fuori luogo. perche 
la Fitzgerald canta cosl or
mai da molti anni e forse il 
guaio. per quant i seguono le 
vicende jazzistiche non da og-
gi. e proprio qui. che quanto 
la cantante ci ha fatto ascol-
tare ieri e la copia precisa di 
quanto si k ascoltato in deci-
ne di microsolco e in altrc 
occasioni concertistlche (sal
vo un heve appannamento del
la voce). 

Una certa riserva. tuttavia 
va pur mo>sa: e riguarda 
1' * atteggiamento » musicale 
della cantante. un atteggia 
mento spintoso. spiniosissj 
mo a volte, ma. alia fine, an 
che un po ' gmtuito c affidato 

Ella FitxftraM 

pin al me-tiere che alia fan-
t&sia o all'inventiva: ad esem
pio. quei suoi giochetti ad 
imitazione degli assoh degli 
stnimenti . il •saxofono, la 
tromba. il contrabbasso Di-
vertenti. li per li. e soprat-
tutto frutto di bra\-ura: for 
<e anche troppa D'altra par
te. va subito aggmnto. Ella 
non cade neppure mai nel 
meccaniosmo degli analoghi 
t vocalizzi» propinatici, con 
forse ancor magglor destrez-
za. da complcssi come i Dou
ble Six o gli Swingle Singers: 
c'e. nella \oce della Fitzge
rald. il nscat to di un timbro. 
di un'emozione. anche se 
spesso frivola. 

I pe77i ascoltati ieri sono 
stati. piii o meno. quelh di 
sempre- in piu. la cantante 
ha voluto fare un omaggio 
• alle generazioni piii giova-
ni» cimentandosi nel cele-
bre « Sunny » di Cher 

Dei suoi accompagnaiori. 
cioe Tee Carson al piano. Joe 
Comfort al basso e Freddy 
Wayts alia battena, non re- | 
sta da dire molto. Un trio di 
gio\-ani, senza infamia nfe lo
de .anche se il bat tensta 
ogni tanto « picchiava » un po' 
troppo: tutto sommato. pero. 
adatli a quanto Ella Fitzge 
raid chiedeva. 

Oaniele lonio 

TELERADIO 
A VIDEO SPENTO 

UN MAGNIFICO SIN-
DACO - Continuando nulla 
strada ormai a senso um-
co di un Pickwick total 
mente indirhzatu i:erso una 
fitta sene di sketch fsia 
pure quasi tutti yustosisst 
m\). Gregoretti ci ha offer-
to ten sera una delle pun-
tate meno telici e, contem-
poraneamente. un breve 
saggto di splendidn recita 
ztone. L'appunto — che 
preferiarno liquidure per 
prima — si rifensce essen-
zialmente all'incalzare dt un 
ritmo divenuto ormai fre-
netica e quindi, spesso, con-
fuso e superflciale. Vorrern-
mo dire che c'e stato, in 
queste prime quattro setti 
mane, un continuo crescen
do culminato. ieri sera, al 
llmite della confusione e 
dell'isteria Dalla contesu 
per strada intorno al cor-
tea dei eurceruti; al proces 
soburla in casa del sinda 
co Nupkins: alia cerlmonia 
della legu antialcoolica; al
ia lite sull'improrvisata pi-
sta di pattinaggio. la narru 
zione procede infatti attra 
lerso un'esasperaz'tone del 
le situazioni, dei gesti, del 
le psicologie che supera la 
tollerabilita. Ogni vicenda. 
opportunamente diluita, a-
vrebbe potutu dcgnamente 
occupare — per la densitu 
narrativu — una singola 
puntata: sarebbe bastata. 
insomnia, una sceltu piii co 
raggiosa; una scelta opera-
Ui in profondita, nellintimo 
significato dell'opera, ami-
che limitata al piii estremo 
meccanismo narrativo. Gre
goretti. imecc. ha operato 
soltanto attraverso una ri-
cerca tutta formate del pa 
radosso; annegando cost 
gli ottimi brani di reg'ta e le 

sequeme indovinate in un 
logo di dicertite banalita 
fin particolare, ci sembra, 
e andata totalmente spreca-
ta la magnifica occasione 
offertu dalla rivincita di 
Sam e del padre sulla ma-
trigna e Stiggins) 

In questo panorama — 
(he comunque, £ utile rl-
peterlo, 6 sempre netta-
mente superiore a quello 
delta media televisira — ha 
latto tuttaina spitco la lun 
aa sequenza del processo in 
casa del smdaco Nupkins. 
Qui, mfatti, c'e stato il con-
trtbuto determinante di un 
mugnifico at tore — Tino 
Buazzelli — che ha offerto 
una splendida interpreta-
zione deliottusitii e della 
preputenza del potere buro-
cratico che Dickens ha up-
pena mascherato con i pan-
ni del prima cittadino 

Si gioca molto, nel com-
plesso di questo sketch, su 
un meccanismo umoristico 
tutto esteriore fpensiamo 
al dialogo fra Sam e gli 
amici di Picwickj ed e evi-
dente che anche per la par
te del Buuzzelli si sono te 
nuti ptcsenti alcuni modelli 
(perfina zataltiniani, direi) 
che rischiavano di sminuir-
la nei limiti dell'ovvieta 
(siu pure formalmente gu-
stosa e corretta). La tem-
pra sanguigna dell'attore. 
tuttavia. ha restituito al 
personaggio la carica ag-
gressiva di Dickens Si ri
de. in quelle sequenze, e 
molto. Ma — ed ormai nel 
Circolo Pickwick questa e 
un'eccezione — si ride di 
una amara realta. Peccato. 
•ioltanto, che un magnifica 
sindaco sia troppo poco per 
una intera puntata 

vice 

preparatevi a... 
II fug giasco (TV l u ore 21 ) 

// fuggiasco di Carol Reed e del 1947: narra la tragica 
ricerca di una fuga da parte di un rivoluzionario irlan-
dese braccato dalla polizia. A suo tempo, il film ebbe una 
notevolissima eco: lo si considera addirittura un capola-
voro. A rivederlo oggi, probabilmente, si concludera che 
e un ottimo film, che include sequenze molto belle, ma 
che non porta a fondo l'impegno insito nel tema. Di gran-
de rilievo l'interpretazione di James Mason. 

Ill casa (TV 1° ore 13) 

Giunge sul video la rubnea per le donne In casa. Molti 
sconfortanti presagi ne annunciano l'inizio: i precedenti 
della TV in questo campo, oltretutto, sono tutti da di-
menticare. C'e, comunque, chi dice che non si trattera 
soltanto dei soliti discorsetti «d i servizio» tra moda e 
cucina: vedremo. 

reai\!7 
TV nazionale 

10,30 Scuola media 
Itiliano 
Rtligione 

11,30 Scuola media 
superiore 
Ceografia 
Radioeltttrenica 

12,30 Sapere 
II procesio penal* 
( 17- p i ! ,•?(• ' ! 

13,00 In casa 
13,25 Previsioni del 

tempo 
13,30 Telegiornale 
15,00 XI G i ro cic l ist ico 

della Sardegna 
17,00 Giocagio 

•J CC r -

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

fmmigini dal mondo 
II peualerc • il pascio-
lino d'oro 

18,45 Tu t t i l i b r i 
Scttimanale di inform!-
zione librarU 

19,15 Sapere 
Gli adolescenti (2* 9v -
t - M ) 

19,45 Telesport 
20,30 Telegiornale 
21,00 II fuggiasco 

c i ' n di Carol R*ea. co-

22,05 Pr ima visione 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Non e mai t rop

po tard i 
1 Corto di istruiion* 
popolar* p*r adolti anal. 
fabcti 

19,00 Sapere 
Una lingua par tutti 
^ - , (. „ ; r e 

21,00 Telegiornale 
21,15 Spr int 

Scttimanale sportive 

22,00 Panorama 
economico 
SattimanaW di inchir»re 
ad opinions 

22,30 Concerto 
s infonico 

programmi svineri 
i£ :3 "cR . P.CCGU 
1«C5 TELEG'CRNALE 
19 13 TV-SPOT 
1? IS VAD9ID E LE SUE DOV,= 
1= 4C TV-SPOT 
13 50 OBIETTIVO S>»0«<T 
?D15 TV-SPOT 
30 70 TELEGIORNALE 
?0 S5 TV S^OT 
?J4C « P*!A. NEWWAVE I L COV.-

BOY IN ClTTA' » 
: i IS « IL COLONIALISVO VISTO 

CALL'INTERNO . 
22 10 I PIACESl DELLA WUSICA 
I J « L INGLES." ALLA TV 
22 55 TELEGIORNALE 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale Radio: ere 7, 8, 10, 
12, 13 15, 17. 20, 23 ; ore 
7,10 MuSTca stop; 8,30 Le 
canzoni del matt ino; 9,10: Co-
lonna mosicale; 10,05: La ra
dio per le scuole; 10,35: Le 
ere cella niusica; 1 1,24 La 
donna oggi, 12,05 Ccnt rapp jn 
'o 13 20 Hit Parade; 14,40: 
Z.baldcne itahano - Le canzoni 
di Sar.reme 1968; 15,30: Le 
nucve canzoi i , 15.45 - Album 
disecgraficc, 16 Sorella radio; 
16.30- Piacevole ascolto, 17 
e 11- I re inglesi di Shakespea
re. 18,15 Sui nostri mercat i ; 
18,20: Per voi giovam; 19,12 
Consuelo, rcmanzo di George 
Sand; 19,30 Luna-park, 20,15 
II , coivegno dei cinque; 2 1 . 
Concerto direttc da Gennarc 
D'Angelo; 22 Musiche d i Clau-
d i r Monteverdi; 23- Oggi al 
Parlamento 

SECONDO 

Giornale Radio: ore 6,30, 7,30, 
8,30, 9,30, 10.30, 11,30, 12,15, 
13,30, 14,30, 15,30. 16,30. 
17,30. 18,30, 19.30 21,30. 
22,30, ore 6 35 Svegliati e 
canta, 8 40 Vale iM-o Bcmpe-
n i , 9,09. Le ore libere, 9,40 
Alfajm musicale; 10 Le awe- • 
ture di N cL Carte' , 10.15 
Jan panorama, 10.40 le e il 
T O amico Ojvaldo; 11 35- Ler-
•ere aoerte, 11,44 C a ' - r i tie 
g'i a n i i '60, 13 Tuttc da r i-

fare! ; 13 35 Ste'la rrerio>-"a 
i4 Le n^i.e I're; 15 Se'er c 
re o scccra'ca 15 15 I! g - c 
~a e ce e - ; enre 15 35 Ca~ 
; c - i ""spo'etar*, 16 Le carro-
-> a S a - r e - c 196E, ' 6 15 Pc 
i t ' n a - a 17 35 Casse ^ m . 
ca. 19 Asr ' . ; .vc in r--,i.5 ca 

18 20 N o ?„?tc rra d :^ : :o 
19 E a'r .a*c ^n bas t ' r ' e - * ; . 
19 £C P . r t c - . 'gc 'a : 20 II 
m o ' c c ce'i 'opera, 21 Italia 
ci-e la.era. 21.10 Ne.v Ycrk 
68 21 55 V . s ca c* ba'la 

TERZO 

O e 9 55 I car^rpe ,( a , Sa" 
Rosscre, 10 G. da Vercsa e 
O Veccr, ; 10 30 A Ee i |ami r 
e K. Sryma^cwsk'. 11 15- r 
Lisrt e T. Berger; 11 50 G G 
Camb in , 12,20. G M Rut-ni; 
14,30. Capc'a/ori del ̂ ^o^ece',-
rs ; 15,30: Gianni Sch'cchi, d ' 
G. Pcccir.i; 16.30 C. Sair.t-
Saens, 17,10 G ;cvar,ni Passe-
r r Fucnsacco; 17,20: Corso di 
l i rgua francese, 17,45. A. Ca-
sella; 18,15- Quadrante eccno-
mico; 18,45: Piccolo pianeta, 
19,15- Concerto di ogni sera; 
20,15- Vivere ccme porci . d i 
J. Arden; 22. II gtcrnale del 
Terro; 22,30 La musica, oggi, 
23,05 Rivisra delle r i vu te 
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NAUTICA AUT 
CA AUTO AER 
AERONAUTICA 
NAUTICA MOT 
CA MOTO N 
TO NAUTICA 

MOTO NAUTI 
UTICA AUTO 
AUTO AERO 

O AERONAUT! 
NAUTICA MO 

A MOTO NAU 
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IL SIGNIFICATO PEII'IHNOVAZIONE APPORTATA A L U NUOVA « 1 7 5 0 » ALFA ROMEO 

L'alternatore pud utilmente sostituirsi alia 
dinamo anche nelle applicazioni automobilistiche 

L'Alfa Romeo, t on hi 1750, 
ha riproposto in Italia, in 
una vettura di serie. im te
nia assai interessante pei 
quanto concerne l'impianto 
elettrlco, e cioe la sostitu-
zione della tradizionale di
namo con un alternatore. 

Una soluzione tecnica spe-
nmentata da tempo con suc
cesso per potenze maggio 
ri, su veicoli piii pesanti, 
si stu estendendo dimque 
alle applicazioni automobi
listiche. Gli alternatori, per 
carica batteria, sono instal-
lati ad esempio da van an-
IU sulle carrozze ferrovia-
rie destinate al servizio in-
ternazionale (azionati, mec-
canicamente, attraverso un 
sjiunto che li collega ad lino 
degli assali) e su vari tipi 
di autocarro. Sembra quin 
di giunta la volta anche del
le automobih, che richiedo-
no alternatori con potenze 
ussai minori. 

La dinamo tradizionale, 
anche se non presenta se-
n problemi cost rut tivi es-
sendo la tensione assai bas-
.-.a, e pero abbastanza com-
plessa: presenta in partico
lare un rotore mimito di av-
volgimenti e di collettore a 
lamelle, cui gli a^olgimen-
ti fanno capo, nonche di 
spazzole striscianti. Questi 
organi sono la sede piii co-
mune dei guasti e richie-
dono una certa manuten-
zione. 

L'alternatore, invece, ha 
un rotore senza avvolgimen 
ti, e senza collettore, che 
non richiede praticamente 
mai manutenzione e ripara-
zioni, salvo la sostituzione 
dei cuscinetti ogni due o 
trecento ore, o anche ad in-
tervalli niii prolungati. Gli 
avvolgimenti sono tutti nel-
lo statore, fissi e sempre 
collegati al circuito. II fun-
zionamento della macchina 
e basato sulle variiizioni del 
flusso magnetico che il ro
tore, di forma dentata (ed 
in certi casi munito di ma-
gneti permanenti) provoca 
ciclicamente negli avvolgi
menti. 

Un alternatore di questo 
tipo richiede un regolato-
re statico, capace di rad-
drizzare la corrente gene-
rata, che e alternata, e di 
frequenza variabile con la 
velocita di rotazione del ro
tore, di regolare ad un va-
lore costante la tensione di 
carica, e di limitare l'inten-
sita della corrente di cari
ca entro un limite massi-
mo. onde non danneggiare 
la batteria. Tali regolatori, 
delle dimensioni di una ra-
diolina a transistor, sono 
abbastanza complessi quan
to a principio di funziona-
mento, ma sono costrutti-
vamente semplici, costitui-
li da un certo numero di 
piccole bobine, raddrizzato-
ri statici, resistenze e con-
densatori, elettricamente col
legati in un determinato 
circuito. 

E* prevedibile che nel 
prossimo futuro gli alter
natori per carica batteria 
in campo automobilistico 
si diflondano notevolmen-
te, in quanto il loro costo 
di produzione. a pari serie, 
e intrinsecamente inferlore 
a quello di una dinamo di 
pari prestazioni. data la 
maggior semplicita struttu-
rale. 

Paolo Sassi 

* 
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II gruppo motorB-differeniiale-cambio della « 1750 u. L'allarnatore (n«l eerchio tratlaggialo) 
oltre «d una erogailone costanl* In condizioni normal!, aiticura anche magglorc energia qoando 
si impiegano limullaneamenta far! • tergicristallo. 

ALCUNI PR0PULS0R1 ECONOMICI TRA I CENTO PRESENTATI A GENOVA 

Si e ormai affinata la tecnica 
costruttiva dei piccoli motori marini 

Nel settore nautico 1 mo
tori marini vanno occupiui 
do un'importanza sempre 
crescente. Un propulsore e 
oggi praticamente indispen-
sabile per chi, disponendo 
di uno scafo sia pure eco 
nomico desideri sposiarsi 
rapidamente in acqua sen
za 1'ausilio della vela. 

La tecnica costruttiva dei 
piccoli motori marini e or 
mai affinata dagli anni e 
dalle esperienze e diventa 
sempre piii raro lo spetta
colo dell'appassionato chi 
no sul motore, intento a ti-
rare aH'inflnito la funicella 
d 'awiamento nella vana spe-
ranza di accendere il moto 
re. 

Accanto ai perfezionamen-
ti ed alle modifiche realiz-
zate per un maggior ren 
dimento, si e notato anche 
un certo sforzo da parte 
dei costruttori per avvici-
narsi sempre piu alle pos-
sibilitii economiche di una 
categoria sempre piii vasta 
di utenti, rivedendo in qual-
che caso i prezzi ancora al-
ti in confronto ai costi de
gli scafi. 

Lo schieramento dei mo
tori al recente Salone di 
Genova e stato completo. 
Tra quelli di piccola poten-
za abbiamo visto il nuovo 
Carniti: an 3 HP da 102.500 
lire, silenzioso, leggero con 
un cilindro di 61 cc, nel 

Un «disco vol ante» da 48 km/h 

Al recente Salone internazional* delle imbarcazioni di New York 
una casa tedesca ha presantato questo « hover-craft » a piattello, 
denominato « Disco volante ». I I « Disco volante m pub raggiungere, 
con due person* a hereto, una valocita di 48 chilometri Cora. 

COME SI CIRCOLA SULLE STRADE ITALIANE 

II 42 per cento degli incidenti mortali 
non e provocato dagli automobilisti 

Inoltre il 44 per cento de
gli incidenti, e dovuto alia 
eccessiva velocita, alia man-
^ata precedenza agli incro-
=i, al sorpasso irregolare e 
•̂ olo il 16 per cento e do
vuto a cause fisiche e psi-
''hiche del conducente. 

Nel periodo in esame la 
maggiore responsabilita de 
^li incidenti \*a ai guidatori 
d'eta fra i 18 e i 29 anni il 
;he parrebbe confermare. 
oltre alia minore esperien-
za di guida. anche minore 
*enso di responsabilita. 
maggiore presunzione di 
^bihta e maggiore sperico 

Gli abilitati alia guida dal 
1960 al 1967. la maggior par
te dei quali costituita da 
?iovani che via via raggiun-
gevano 1'eta legale di 18 un-
ni. hanno provocato 1*88 per 
cento degli incidenti rrior-
fah registrati sulle strade 
italiane in questo periodo. 
Lo si rileva dai dati stati
stic! dell'ACI e dell'ISTAT. 
riportati dalla r i \ is ta tc II 
crogiolo » che dedica un ar-
ticolo all 'andamento degli 
incidenti sulle s trade ed al 
la campagna del ministero 
dei Lavori pubblici per lo 
studio delle misure atte a 
ndurh ai limiti minimi. 

Mentre in passato le stati-
-.tiche 5-ugli incidenti ten-
devano esclusi\-amente ad 
iflermare la strettissima in-
terdipendenza fra questi e 
determinate cause tecniche, 
ora in\-ece le mdagini degli 
;nti interessati si sono 
spinte fino alio studio del-
i'elemento umano e del suo 
~omportamento mteso qua
le « dispombihta * all'inci-
dente. 

E ' emerso in particolare, 
-.econdo la tabelle riporta-
*e da «II crogiolo » che nel 
oeriodo agosto 1966 - agosto i tovetturei 
1967. il 42 per cento del 'o- : Mentre la Drodii7ion< 
'ale degli incidenti mortali j francese globale rion ha rag 

latezza dei giotani. E* inte
ressante infine rilevare an 
rora che la maggior parte 
di questi incidenti sono av-
venuti fra le 6 pomeridiane 
2 le 4 del mattino. a ripro-
va deirinfluenza della mi
nore efficienza dei riflessi 
dopo una giornata lavora-
tiva. 

Resta ancora da dire che, 
secondo quanto riconosce 
anche il minLstero dei LL. 
PP.. la scarsa « ricettivita » 
delle nostre strade conti-
nua ad avere una parte di 
primo piano tra le cause 
di incidente 

quale la retromarcia e pos-
sibile con la semplice rota
zione completa del motore. 
Accanto a questo la Carniti 
ha presentato anche una 
edizione del '22 CV (328.000 
lire), un bicilindrico di 410 
cc. dalle prestazioni super
lative. 

La Ducat i, un nome ben 
noto nel campo della mo-
lorizzazione, ha presentato 
il nCucciolo», di 5 HP. E ' 
un monocilindrico, a 2 tem
pi, di 94 cmc; il raffredda-
mento del piede e della 
marmitta avviene a circo-
lazione d'acqua: l'inversio-
ne di marcia si ottiene ruo-
tando il motore di 18(K II 
peso del «Cucciolo» e di 
23,5 chilogrammi ed lia il 
serbatoio separato. Costa 
125.000 lire. 

A sua volta la MAC di 
Castelfranco Veneto, che da 
tempo ha in produzione mo
tori fuoribordo di limitata 
potenza, ha aggiunto alia 
sua serie dei MAC 3 — che 
costano da 65.000 a 97.000 
lire — il MAC 3 Similux, di 
83,7 cc. di cilindrata e con 
una potenza di 3 HP. 

Fra le novita di questo 
anno della Envirude nel 
campo dei fuoribordo basti 
ricordare il «Mate» , un 
monocilindrico di 1,5 HP 
a 95.000 lire; il «Triumph» 
tricilindrico di 55 HP (860 
mila lire completo di tele-
comando) e «1* X115» da 
competizione. 

Della Johnson e partico-
Iarmente indicato per le pic
cole imbarcazioni il a Sea 
horse compact» di H P 1,5, 
un monocilindrico di 43 cc, 
fornito di comando a gas 
slncronizzato e messa in 
moto con fune in nylon (95 
mila lire). 

Crescent, uno dei due 
grandi costruttori svedesi 
ha lanciato quattro nuovi 
modelli che si aggiungono 
ai sei gia esLstenti. Tra i 
nuovi il 5 HP, un nmulet-
to» molto economico (155 
mila lire) considerate le 
prestazioni. 

Abbiamo scelto a caso fra 
1 cento e piii esemplari espo-
sti. ma si pub assicurare a 
tutti i possessori di scafi di 
procedere tranquillamente, 
perche tutti questi motori 
hanno dimostrato prestazio
ni pienamente soddisfacenti. 

B. B. 

• A tutti i suoi clienti pro 
pneiari di veicoli andalj di-
s*nm» durante 11 recente terre-
moto sirlliano. la General Mo
tors Italians ha deci&o di oflrire 
Mxmti sino al 25 per cento dei 
prezzi di listino per 1'accrulsto 
di nuovr vctture dl sua produ
zione. 

Anche in caso di vendita. con 
Mstema rateale !a General Mo
tors Italia appllchora gli sconti 
sopra cr>r.templati. 

Rubrics a cura d i 
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Produzione | 
record j 

! alia Renault ! 
: i 
j Nel 1967 la Regie Re | 

nault ha prodotto piu di g 
' nS.riOO veicoli. fra i quali . 
; 703.000 autovetture. contro i 

una pnxiiizione di 739.554 ! 
veicoli nel 1966 (666 000 an '. 

I 

«lslero» per famiglia danarosa 

2 do\-uto alia circolazione 
di utenti della strada che 
jodono di maggifr mobilita 
'rasversale (pedoni. ciclisti, 
motociclisti. ciclomotoristi 
e motocarristi» dato che 
pone in evidenza a giudizio 
1egli e5perti la necessita di 
ma maggiore educazione di 
xiloro che circolono sulle 
strade con mezzi senza tar-
?a e senza patente, potendo 
questi inserirsi nel traffi-
"o senza conoscere le rego-
!e della circolazione e !a 
^gnaletica t u. 

^?iunto quella dell'anno pre 
redente. la produzione Re 
nault e aumentata del 5 6 - , 
rostituendo il 38 ° <* circa del 
totale. contro il 36,5 f * nel 
I966. 

Eguale successo e stato 
>ttenuto dalla Renault sul 
piano commerciale. In 
Francia la Renault ha ri-
ronfermato il suo primo po-
sto realizzando il 30 •« cir-
2a delle immatricolazioni. e i 
iU'esportazione ha ottenuto i 
un aumento del 14 ® t n- ! 
spetto al 1966. j 

II caslrwttorc Lamborghini ha pr*s*ntato l'« Itfore » (nella feto) 
una vattura gran turismo chat « i m pubblicbaata com* « t ip* fa
miglia >. La famiglia, ovriament*, dart m m danarosa • compotta 
da padra, madra • dw« bambini at w o l Tiaggiara) canwdtnwirti, 
L 'c lsrtron — una « quattro l i t r i» , 12 cilindri, 320 H f — rag-
giung* i 265 km. orari • coat* aj.400.000 lira). 
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