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II dramma di Brecht in scena al Berliner Ensemble 

«Nella giungla delle citta» 
il capitate crea I'uomo-lup 

Una scena del dramma di Bracht « Nalla giungla delta citta ». 

DALL'INVIATO 
BERLINO, marzo 

Siamo venuti nella capitate 
delta Repubblica democrats 
ca tedesca per assistere, al 
Berliner Ensemble, alia mes* 
slnscena di un dramma gio-
vanile di Bertolt Brecht, Nel
la giungla delle citta d m Di-
cklchtder Stadte). L'aweni-
mento e assal interessante, 
perche per la prima volta la 
esplorazione del «continente 
Brecht u qui nella sua casa 
si spinge al di Id delta bar-
riera finora costituita dal 1926* 
'28, da Un uomo e un uomo, 
allestito qualche anno fa, e 
dall'Opera. da tre soldi, di 
meno recente ripresa, soprat-
tutto a scopo at omaggio al 
capolavoro del drammaturgo 
prima del suo avvicinamento 
al marxismo. 

Era tanto piit utile vedere 
come il Berliner avrebbe rea-
Uzzato Nella giungla delle cit
ta perche questo e un testo 
che appartiene al Brecht « ma-
ledettou, al Brecht delta sea-
plgliatura di Augusta e di Mo-
naco, quel Brecht che, a det-
ta di certi registi occidentali, 
sarebbe piii vero e valido 
perche al di fuori degli sche-1 
mi del teatro epico e dell'im-
pegno politico. Un Brecht vU 
cino, secondo altri, alia dispe-
razione del teatro dell'assur-
do, in una piece come ap-
punto Nella giungla delle cit
ta che sarebbe oscura e 7nf-
steriosa, carica com'e di mo-
tivi letterari fdietro e'e il 
Rimbaud d'Une saison en en-
ter), disancorata da qualsiasi 
presa di posizione diretta e 
razionale, e invece aperta a 
un sinistro vento di anarchia 
e a una meditazione amara 
sulla condizione umana nelle 
grandi citta, mostri gigante-
schi d'acciaio e di morte. 

In quale direzione si muo-
ve dunque to spettacolo del 
Berliner nella reg\a di Ruth 
Berghaus (la straordinaria 

Precisa proposta culturale del gruppo Pareja-De Vita 

Fruttuosa esperienza di 
teatro politico-popolare 

1 TORINO, 7 marzo 

Grosso, complesso proble-
ma, da anni, quello del «tea
tro politico ». Lo affrontd, nel-
1'immediato primo dopoguer-
ra in Germania Erwin Pisca-
tor, tentando, con il suo «tea
tro proletario» (1920-'21), di 
«fare della politicaw, banden-
do radicalmente la parola {(ar
te ». Successivamente con 
Brecht, ed in particolare con 
il suo « teatro epico» e « di-
datticon, il teatro politico eb-
be nuovi impulsi, approdb a 
nuovi e determinant! risultati. 

Oggi, anni-70, sia in Euro-
pa che in America, il proble-
ma si ripropone piu pressan-
te, piii awertito che mai, col-
legandosi. in particolare da 
noi, in Italia, all'esigenza di 
un profondo rinnovamento del 
pubblico e delle ormai decre-
pite strutture di classe, che 
tuttavia condizionano sempre 
piii pesantemente la possibi-
lita di un autentico. moder-
no. vitale a teatro per tutti ». 

In tale situazione viene 
quindi ad assumere un parti
colare rilievo ed interesse, la 
iniziativa attuata da Ramon 
Pareja, un giovane teatrante 
spagnolo, da alcuni anni nel 
nostro Paese, di costituire un 
<t Centre del teatro politico», 
sorto recentemente nell'ambi-
to delle attivita culturali at-
tuate dal nostro partito. 

Nel '68, con il TPV (Teatro 
Popolare Viaggiante), attu6 in 
Svizzera, nei cantoni tedeschi 
e francesi, esperienze tra le 
baracche degli immigrati ita-
liani e spagnoli. tentando di 
impostare «un discorso inter-
nazionalista a. utilizzando suoi 
testi, scritti in collaborazione 
con la De Vita, costituiti da 
materiali documentaristici e 
politici. quali ad esempio. il 
trattato italo-svizzero suH'im-
•migrazione (1'accordo del '65). 
•Ho scopo di denunciame le 
interessate contraddizioni di 
pretta marca capitalistica. In 
Italia, sempre con la De Vi
ta. ha proseguito la sua atti
vita di «provocazione teatra-
Je ». raporesentando, in teatri-
ni periferici romani ed in 
paesi della Ciociaria a I fan-
tocci» e a Come Pietro il co-
lono del ducato di Montefel-
tro entra nella catena di mon-
tae^io e... a: due spettacoli (il 
secondo rensurato ins:eme al 
a Don Milan!») che partendo 
dalla realta storica ed attuale 
della classe contadina, ne rap-
presentano lo sfruttamento 
tuttora in atto. 

Da questa intensa attivita, 
da queste esnerienze, e nato 
quindi il aCentro del teatro 
politico», di cui si e prece-
dentemente accennato. In 
questi ultimi mesi, in occa-
sione del 50" del nostro Parti
to. il aCentro* ha allestito 
un nuovo spettacolo, a Festa 
grande d'aprile », tratto molto 
liberamente, dal noto testo di 
Franco Antonicelli. messo in 
scena da Maurizio Scaparro 
alcuni anni or sono. Lo spet
tacolo e gia stato rappresen-
tato con notevole successo, 
specialmente di giovani, per 
tre giomi a Savona, e nei 
giorni scorsi nella sala-teatro 
della Pederazione torinese del 
PCI. in via Chiesa della Sa
lute 47. a Si tratta — ci spiega 
ancora Pareja, autore con la 
De Vita della riduzione — di 

una forma di teatro nuovo a 
carattere popolare e non po-
pulistico e tantomeno intellet-
tualistico, che si sviluppa lun-
go due component! ecceziona-
li: una politica, nettamente 
prevalente, ed una artistica. 
Dal testo originario sono state 
tratte delle "situazioni" di 
carattere choccante. suggesti
ve ed aggressive, anche in re-
lazione alle tecniche teatrali 
utilizzate. diverse da quelle 
consuetudinarie per il pubbli
co. Abbiamo inoltre fatto lar
go impiego di diapositive re
lative a fatti ed episodi di lot-
ta legati all'oggi. dai quali e-
merge la presenza di un mon-
do, di una classe, quella ope-
raia e studentesca che conti-
nua a lottare contro il nemi-
co di sempre. Anche l'inter-
pretazione degli attori (Beppe 

De Meo, Giorgio Jacono e gli 
stessi Pareja e De Vita), non 
e di tipo tradlzionale, ma e-
stremamente composita, ade-
guandosi di volta in volta al
le varie situazioni storiche e 
sceniche: rievocazione di testi 
classici come il "Riccardo 
I I I" riproposto in forma po
polare; teatro da cabaret; tea
tro di stradan. 

Lo spettacolo anche a Tori
no — nei prossimi giomi ver-
ra Tappresentato a Nichelino, 
a Rivoli, Collegno, Alessan
dria, Brescia, Mantova, Raven
na e quindi in Sicilia — e sta
to accolto con successo dal 
pubblico, formato in gran 
prevalenza da giovani, accor-
so nel salone della federa-
zione. 

Nino Ferrero 

TELERADIO 
TV nazionale 

12,30 Sapere 
Questa nostra Italia 

13,00 Inchiesta suite profes
sion! 
L'artigianato 

13,30 Teiegiornale 

17,00 II gioco delle cose 

17,30 Teiegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
Immagini dal mcrsdo, Orso 
Ben 

I M S Tu t t i l i b r i 

19,15 Sapere 
Pratichiamo uno sport 

19,45 Teiegiornale sport 
Cronache ital iane 
Oggi al Parlamento 

20,30 Teiegiornale 
21,00 Terra lontana 

Fi lm. Res'a di Anthony 
Mann. Protagonisti: James 
Stewart. Ruth Roman. II 
f i lm , del 1954. e la storia 
d i un solitario che, tra-
sportando una mandria, vie
ne imputato di un rea to 
che non ha commesso e 
solo a fatica nesce a sal-
varsi dalla condanna, scon-
trandesi infine con i suoi 
nenvci 

2 2 ^ 0 

23,00 

Prima visione 

Teiegiornale 

TV secondo 
21,00 Teiegiornale 

21,15 Stasera par l iamo d i . . . 

22,15 Stagione sinfonica TV 
Musiche di Weber, Ghedi-
n i , Buscni 

prograrami svizzen 
Ore 17,30. Telescucla: Ciclo di 
matematica, 18,10 Per i piccoli, 
Mimmcndo II professorissimo (a 
colon), 19,05: Teiegiornale; 19,15: 
Indici. 19,50: Obiettivo sport; 20 
e 20 Teleg-cmale, 20,40. Per le 
elejioni cantonali: Programma dei 
partit i ; 20^0: Villaggio fantasma 
(a colcri), 21,40: Enciclopedia TV: 
I canti dei menestreili (a color!), 
22,30: In Eurcvisione da La Chaux-
HeFonds- Svinera Polonia; 23^15: 
Oggi alle Camere federali. 

PRIMO PROGRAMMA 
Giornale radio ore 7, 8, 12, 13, 
14. 15, 17, 20, 23,20. - Ora 6: 
Mattutino musicale; 6,54: Alma-
nacco; 7,45: Leggi e sentenze; 8^0: 
Le canzoni del mattino; 9: Qua-
drante; 9.15: Vol ed io; 10: Spe-
ciale GR; 11.30: Galleria del me. 
lodramma; 12,10: Le caruoni d l 
Sanremo 1971; 12^1 : Federico ec-
cetera eccetera; 12,44: Quadrifo-
glio; 13.15: Hit Parade; 13,45: lo 
Claudio io; 14,15: Buon pomerig-
gio; 16: Programma per i ragax-
2i: Un treno si e fermato a Reg-
gio Amenc; 20,20: I I convegoo del 
cinque; 21J0S: I concerti di Na-
pol i . Direttore: Franco Caracciolo. 
Oboists Lohtar Faber; 22,15: XX 
Secolo; 22^0: ...E via discorren-
do; 23,10: Oggi al Parlamento. 

SCCONDO ntOGRAMMA 

Giornale radio ore 6,25, 7^0 , 8^0 , 
9,30, 10^0. 11^0, 12^0. 13^0, 
15,30, 16^0, 17^0, 19^0, 22J30, 
24. - Ore 6: I I mattiniere; 7,40: 
Buon flicmo con Gino Bramieri • 
Betty Curtis; 8,14: Music* espres
so; 8,40: Suoni e colcri del I'or
chestra; 9.14: I taroechi; 9^0: Un 
albero eresce a Brooklyn, di Betty 
Smith; 10.05: Canzoni per tut t i ; 
10.35: Chiamate Roma 3131; 12.10: 
Trasmissicni regionali; 12^5: Alto 
gradimento, di Renzo Arbore • 
Gianni Bcncompagni; 13,45: Oua-
drante; 14: Come e pecne; 19^5: 
Quadnfoglio; 20,10: Ccrrado fermo 
pesta; 21: II Gambero; 21^0: Un 
cantante tra la folia; 22: Appun-
tamento con Mozart: 22,40: La 
pcrtatrice di pane, di Xavier de 
Montepin; 23,05: Musica leggera. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 10: Concerto di apertura; 10 
e 25. Le Sinfonie di Gustav Mahler; 
11.45: l.'Aii'.che italiane d'oggi; 12 
e 20 Archivio del disco; 13: Inter-
mezzo; 14: Liederistica; 14,30: In
terpret i di ieri e di oggi: Trio Ca-
sella-Poltronieri-Bonucci e Trio di 
Trieste; 15,30: Der sing des Nibe-
lungen (L'anello dei Nibelunghi). 
Prima giornata: Die WalkOre («La 
Walkiria • ) . Testo e musica di Ri
chard Wagner. Atto secondo; 16,45: 
Gioacchino Rossini: Ouartetto n. 2 
in sol maggiore per flauto, clari-
netto, fagotto e corno; 18,45: Pic
colo pianeta; 19,15: Concerto di 
ogni sera. 

creatrice delle scene di bat-
taglia del CorlolanoJ? II testo 
di Brecht e assunto nella sua 
forza di denuncia: non e'e 
alcuna concessione all'avan-
guardia, tutto e posto sotto 
il segno dl un'illuminante og-
gettivita. La quale rivela al 
pubblico la terribile solitudi-
no e I'abissale incomunicabi-
litd degli abltanti delle metro-
poli non come condizione eter-
na e metafislca dell'esistenza 
umana, ma come prodotto e 
risultato del capitalismo. 

II commerciante di legname 
Shllnk, malese, sfida ad una 
lotta senza quartiere il mo-
desto impiegato di libreria 
George Garga: e la lotta sen
za esclusione di colpi tra i 
due si sviluppa flno alia mor
te di Shlink, quando questi 
viene braccato da una turba 
di linclatori che vogliono pu-
nirlo perche to considerano, 
secondo la denuncia di Gar
ga, come colul che ha de-
pravato, essendo per di piu 
un uomo di colore, di una 
razza, dunque, dlversa e «in-
feriore », la moglie e la sorel-
la del rivate. 

Tra i due contendenti di 
quest'assurao duetto to spet
tacolo non mette affatto Vac-
cento sui rapporti eventual-
mente omosessuali n& tanto 
meno sugll « atti gratuiti » che 
essi, senza logica apparente, 
compiono (Shlink che un 
giorno entrando in libreria 
vuol comperare un'opinione 
di Garga; che gli cede la sua 
ditta di legnami; e Garga che 
dapprima rifiuta poi accetta, 
e dice di voter partire per 
Tahiti, ecc). Gli «atti gratui
ti » e I'assurda competitivita 
sono invece regolati da una 
logica interna, che e la logi
ca del capitalismo, che tutto 
ha disumanato persino la 
competitivita stessa. 

La scenografia e abbastan-
za inconsueta al Berliner En
semble: essa (di Andreas 
Reinhardt) e costituita da 
una quantita di grate, di por-
te, di parapetti di ferro di-
sposti in palcoscenico in mo-
do da crearvi una specie di 
labirinto fittissimo. Sul davan-
ti. al proscenio, e'e lo spa-
zio per Vambientazione delle 
undid scene, realizzata con 
pochi elementi realistici. Que
sta scenografia di inferriate 
richiama subito Videa del ti-
tolo: e una giungla fatta da-
gli uomini, un quasi inestri-
cabile labirinto in cui gli uo
mini sono prigionieri di se 
stessi, o meglio in cui certi 
uomini tengono altri, i piii, 
prigionieri. II costume domi-
nante e quello giapponese del 
Jiu-jitso o dello judb, larghe 
brache e larga giacca bianca 
di rozza tela. Le immagini che 
gli attori descrivono sul pal
coscenico richiamano dunque 
un gruppo di lottatori giap-
vonesi: e il mettersi quest'a-
oito togliendosi I'altro, quello 
borghese, indica una trasfor-
mazione del personaggio, un 
suo «entrare in lizza* come 
un altro da quel che era 
prima. 

II ritmo dato alia recitazio-
ne e quello di una cloumerie. 
Con quegli abiti d'Estremo 
Oriente gli attori finiscono un 
po' con Vassomigliare a dei 
clowns, e come tali essi agi-
scono sul palcoscenico, salen-
do sulle grate di ferro. pen-
zolando da amache o mo-
strandosi da dietro le quinte. 
II clown principe e Shlink, 
interpretato con bella veemen-
za da Ekkehard ScMU, il qua
le non ricorre affatto ad una 
chiave malinconica per creare 
il suo personaggio, che egli 
oggettiva sagacemente danao-
gli un ritmo teso, senza pau
se, tutto pronto a dimostrare 
il suo gioco in una gratuita 
apparente, sempre pert lega
to alia grande Causa, che e 
il sistema capitalistico. Nella 
parte dl Garga, colui che « sta 
al gioco*, che accetta senza 
capirci nulla la sfida di 
Shlink, e finisce con I'abbat-
tere il suo rivale, e Hans Pe
ter Reinecke, un giovane at-
tore solido e promettente, il 
quale ha sostituito Hilmar 
Thate che ha lasciato il Ber
liner. Vn'altra giovane attrice 
e Marie Strub, interprete dl 
Marie, la sorella di Garga. 
Come al solito, la recitazio-
ne di tutti e di altissimo li-
vello. 

Uno spettacolo, questo Nel
la giungla delle citta, che e 
nella tradizione del migliore 
Berliner Ensemble, anche se 
esso e risultato un poco dif
ficile per il pubblico berline-
se. Difficile per Voscurita del 
testo, che esso ha comunque 
cercato di mettere tutto in 
luce con un'impostazione di 
dura denuncia. 

Per meglio chiartre Ja con-
cezione dello spettacolo II 
Berliner presenta nel pro
gramma e in protezkmi sul 
siparietto bianco, una serie 
di esempi. veri, di matti gra
tuiti* o di gesti bestiali, ti-
pici della societa capitalisti
ca: come, per esempio, quello 
del giovanotto che, durante 
un'esecuzione di musica pop 
in USA, ha ammazzato senza 
alcun motivo un altro giova
ne come lul; come quello del-
Vaspirante suicida che esita a 
buttarsi e viene apostrofato 
dalla folia riunitasi sotto con 
Vappellativo di «vigUacco»; 
come quello della banda di 
giovinastri che si denuncia co
me autrice di un delitto e co
me prova porta alcune dita 
mozze; come quello della mo
glie di un soldato nazista che 
— si lesse poi in una lettera 
scrittagli e trovata sul suo 
cadavere — gli chiedeva 
di inviarle della biancheria 
per i bambini * anche sc spor-
ca di sangue*. che, poi, lei 
Vavrebbe lavata. 

Contro queste aberrazioni 
inspiegabUi dapprima ma ben 
chiaramente dipendenti dalla 
legge del profltto che tutto 
inaridisce e rende dlsumano 
si pone Nella giungla delle 
citta cdizione del Berliner 71. 

Arturo Lazzari 

> 

=: 

5 

>_ 

I 

Da Toqliattigrad 

13.000 Ziguli 
entro I'anno 
in Ungheria 

Sono il primo contingen. 
te di 120 rnlla vetture 
che saranno importate 

in 5 anni 

La «Ziguli», la versione 
sovietioa della «Fiat 124», 
e stata presentata nei gior
ni scorsi in Ungheria e la 
stampa ungherese ha dedi-
cato ampio spazio all'avve-
nimento, illustrando le ca-
ratteristiche tecniche della 
vettura e mettendone in ri
lievo le doti dl abitabilita, 
di manovrabilita, di acce-
lerazione e di consumo re-
lativamente basso. 

L'interesse ungherese per 
la nuova vettura e dato dal 
fatto che 1'accordo di coo-
perazione ungherese-sovieti-
co prevede l'immissione sul 
mercato ungherese di 62.000 
« Ziguli » nei prossimi cin
que anni, come contropar-
tita di 18 different! tip! di 
particolari meccanici che 
l'industria ungherese produ
ce per la fabbrica di To-
gliattigrad. 

Altre 58 mila vetture ver-
ranno inoltre acquistate di-
rettamente, il che fa un to-
tale di 120 mila automobili. 
Una grossa cifra se si tiene 
conto delle dimensioni del-
1'Ungheria e del suo attua
le parco automobilistico. 

Le prime « Ziguli » circo-
leranno sulle strode unghe-
resi nella seconda meta di 
quest'anno, e per la fine 
dell'anno e previsto 1'arrivo 
di un totale di 13 mila vet
ture. 

A.B. 

te noWfo della Fiat al Salone Internationale di Ginevra 

La 128 Rally: un'auto per molti 
La 130 coupe: bella ma per pochi 

{<Rintre$CQto» il Irontale della 850 Sport coupe - le caratterislkhe e le prestaiionl della venione 
potemiata della prima HAT a traiione anteriore - le raftinatezze della vettura lirmata da Pininfarina 

I visitatori del Salone che 
si aprira giovedi a Ginevra 
avranno modo di vedere le 
tre prime novita PIAT del 
1971, ma non vedranno la 
« 127 » che evidentemente la 
Casa torinese ha riservato 
ai Saloni d'autunno. A ben 
vedere le novita sono perb 
soltanto due, che non si pub 
definire novita la «rinfre-
scata » data al frontale del-
H FIAT 850 sport coupe 
che, se rende piii sicura la 
guida nottuma della vettu-
retta grazie all'adozione dl 
quattro grandi proiettori, 
non ne modifica caratteri-
stiche e prestaziont. 

I pezzi forti della PIAT a 
Ginevra sono dunque la 
versione Rally della 128, 
certamente destinata ad una 
vasta diffusione, e la versio
ne coupe della 130, propo
sta a chi pub permettersi il 
lusso di spendere oltre 4 
milioni per una automobile 

Vediamo dunque le carat-
teristiche della FIAT 128 
Rally 1300 il cui prezzo, cosl 
come quello del Coupe 130, 
sara annunciato a Ginevra, 
ma che dovrebbe essere 
competitivo. 

La 128 Rally 1300 mantie-
ne, praticamente inalterato, 
il corpo vettura della 128 a 
due porte (la prima tutt'a-

Continua la serie imiiata nel 1946 

Un'altra Ferrari 
con il 12 cilindri 

Anche questa granturismo — siglata 365 
> GTC 4 — e carrozzata da Pininfarina 

i 

Le Ferrari costruisce fn piccola serie motor ! a 12 c i l i nd r i dal 
1944 • appunto un'altra granturismo con motore a 12 c i l indr i 
sara la novita della Casa di Maranello al Salone di Ginevra. A 
fianco de! not! mode!Ii 365 G T B 4 , 365 GT 2 + 2 e Dino 246 GT, 
la Ferrari presenter* la 365 GTC 4 , un coup* realizzato da 
Pininfarina adottanto un motore di 4400 « . , con 340 cavall i di 
potenia, capace di tviluppar* una velocita di 2 6 0 ch i lometr i 
orari. La vettura che presenta una carrozzeria aerodinamica • 
•lanclata, • mun i ta di condizionatore d'aria. I I cambio e a cinque 
marc* tutto sincronizzate, le sospension! a ruoto indipendenti a 
quadrilateri trasversali, i l differenziale autobloccant* a lamelle, 

I freni a dischj ventilati suite quattro ruote, comandati da pom-
pa idraulica con stantuffi coassiali. I I peso a vuoto della 365 GTC 4 
* di 1450 chilogrammi * la capacita del serbatoio d i 100 l i t r i . 
La disposiziotw dei 12 c i l indr i • a V con apertura dj 6 0 gradi, 
I I rapporto di compression* 8 , 8 : 1 , I'alimentazion* e assicurata da 
aei carburatori Weber mediante due pomp* elettriche e f i l t r o 
autoregolatore, la f r i i i o n * * a monodisco a secco con mozzo 
•iastico • il raffreddamento con pompa, radiator* ad acqua, ser
batoio ad espansione • ventilator! elettrici automatici. Nella foto: 
I I motor* della 365 GTC 4 . 

vanti della FIAT) ma e e-
quipaggiata con un motore 
piu potente, con freni piii 
efflcienti, con proiettori piu 
efficacl ed ha una strumen-
tazione ed una dotazione in-
terna arricchita. 

Sembra facile prevedere 
che, grazie alle sue presta-
zioni, sara preferita sia da 
chi 5 appassionato di guida 
sportiva, sia da chi, piii sem-
plicemente, desidera una 
vettura che gli consenta di 
districarsi piii facilmente 
nel trafflco clttadino. 

Grazie al motore di cilin-
drata maggiore rispetto a 
quello della 128, la Rally 
ha infatti eccellentl doti di 
occelerazione, che le con-
sentono di coprire il chilo-
metro da fermo in meno o 
in poco piii di 35", a secon
da della personate rapidita 
nei cambl di marcia. La 128 
Rally pub raggiungere in 
prima i 55 chilometri orari 
(contro i 45 della 128 ber-
lina normale), in seconda i 
90 (75), In terza i 130 (115), 
in quarta i 150 (140). 

Queste prestazioni sono 
possibili grazie alia maggio
re cilindrata e potenza del 
motore che e passato da 
1116 cc. e 55 CV a 5000 gi
rt a 1290 cc. e 67 CV a 6400 
giri al minuto. Le altre mo-
diflche al motore riguarda-
no l'albero di distribuzlone 
e l'adozione di un carbura-
tore doppio corpo. 

Per la parte meccanlca le 
differenze rispetto al model-
lo base si riscontrano: nel-
l'impianto frenante con cir-
cuiti separati, che sulla Ral
ly e dotato di servofreno a 
depressione; nelle sospen-
sioni, che sono state adat-
tate per consentire una te-
nuta di strada adeguata al
le maggiori prestazioni; nel
le ruote, che montano pneu-
matici radiali e che, a ri-
chiesta, possono essere for-
nite in lega leggera. 

Per quel che si riferisce 
all'impianto elettrico la Ral
ly e equipaggiata con quat
tro proiettori anteriori con 
lampade alio jodio; nuova 
e la fanaleria posteriore con 
fanali di retromarcia; la 
strumentazione e completa-
ta dal contagiri, dal termo-
metro dell'acqua e dal ma-
nometro dell'olio. Sempre 
a proposito di impianto e-
lettrico mette conto di ri-
cordare che la Rally mon-
ta un alternatore da 33 A e 
una batteria da 45 Ah. 

Differenze rispetto al mo-
dello base si riscontrano 
anche nell'abitacolo: i sedi-
li anteriori con schienale re-
golabile sono dotati di pog-
giatesta; e'e un poggiapiedi 
per il passeggero anteriore; 
e'e un mobiletto centrale 
comprendente posacenere, 
cassetto porta oggetti e al-
loggiamento per thermos o 
estintore. 

Le altre differenze rispet
to alia berlina due porte: 
diverso paraurti anteriore; 
vetri laterali posteriori a-
pribili a compasso; fascia 
nera opaca lungo la parte 
inferiore delle fiancate; pe
so in ordine di marcia au-
mentato da 785 a 820 kg. 

E passiamo alia versio
ne coupe" dell'a ammiraglia 
FIAT». La linea, come si 
pub vedere dalla fotografia, 
e eccezionalmente sobria ed 
elegante; non a caso reca 
la firms, di Pininfarina. L'a-
bitacolo e molto luminoso, 
grazie alle grandi sirperfici 
vetrate. La scocca e protet-
ta da paraurti con estremi-
ta in poliuretano espanso, 
con fanalini di direzione e 

di posizione incorporati. 
L'abitacolo e di altissimo 

standard: parabrezza azzur-
rato, cristalli atermici, lu-
notto termico, finizioni in
terne in legno pregiato, ri-
vestimenti in velluto o in 
pelle, sedili anatomic! con 
dispositivi di ribaltamento, 
alzacristalll elettrico, dispo-
sitivo per la regolazione au-
tomatica dei proiettori, ed 
altre raffinatezze del genere, 
sino a un comando sotto la 
plancia che permette al gui-
datore dl aprire la porta del 
passeggero senza spostarsi. 
A richiesta, impianto di 
condizionamento. 

Anche il motore 6 cilin
dri a V del coupe 130 e sta
to potenziato rispetto a 
quello della berlina. La ci
lindrata e passata da 2.866 
cc. a 3238 grazie al maggio

re alesaggio (102 mm. con
tro 96). La potenza e pas
sata da 140 CV a 5400 giri 
a 165 CV a 5600 giri. 

Anche le prestazioni, ov-
viamente, sono aumentate. 
Contro i 180 km. orari del
la 130 berlina con cambio 
automatico, il coupe fa i 
190. Con il cambio mecca-
nico (ottenibile su richie
sta) il coupe fa i 195 chi
lometri orari in quinta mar
cia contro i 185 della ber
lina. 

Le velocita massime reg-
giungibili dal copue" sono: 
con cambio automatico War
ner Gear a tre velocita: 80 
kmh in prima, 135 in secon
da, 190 in terza; con cam
bio meccanico: 45 kmh in 
prima, 80 in seconda, 125 in 
terza, 175 in quarta e 195 
in quinta. 

II f rontale ridisegnato 
coupe nuova serie. 

La FIAT 128 Rally vista d i f ronte. Questa della foto monta le 
ruote in lega leggera o t ten ib i l i su r ichiesta. 

La elegante l inea del coupe 130. I far ! anter ior i rettangolari a 
vetro unico comprendono le luci anabbaglianti e abbaglianti. 

Prodolte In 45 anni 

5.000.000 le 
Ford tedesche 

La cinquemilionesima vettura 
e stata una Capri 1700 GT 

Due motor] che consentono soddhfacenti prestation'! 

Sono derivati da un prototipo da 12 HP 

i nuovi fuoribordo Ducati da 10 e 15 HP 
Possono essere anche dotati di uno speciale telecomando monoleva 

Dal 1926, anno della sua costituzione, la Ford tedesca 
ha prodotto 5 milioni di vetture. II prestigioso traguardo 
e stato raggiunto alcuni giorni fa. 

La vettura uscita con il n. 5.000.000 dalla catena di mon-
taggio (nella foto) e stata una Capri 1700 GT grigio me-
tallizzato. Nessun'altra vettura meglio della Capri, dopo i 
successi incontrati, poteva essere presa a simbolo della 
sempre maggiore espansione della Casa di Colonia. 

Se si considerano le varie tappe percorse dalla Ford 
Werke verso i cinque milioni di auto prodotte, balza su
bito in evidenza Tenorme sviluppo della Casa nell'ultimo 
decennlo. Ci sono voluti, infatti, 35 anni per raggiungere 
una produzione di un milione di unita, tre anni e mezzo 
per arrivare a quota due milioni, mentre il quinto milione 
e stcto raggiunto in soli 19 mesi, grazie anche all'entrata 
in funzione dello stabilimento di Saarlouis ed il completa-
mento dl quello di Genk, in Belgio. 

Dopo la felice esperienza 
del « Cucciolo » da 5 hp, che 
si 6 dimostrato un piccolo 
fuoribordo dawero di buo-
na fattura, la Ducati pre
senta ora due nuovi model-
li da 10 e 15 hp. In pratica 
si tratta di un motore solo 
in due versioni, e difatti, in 
un primo tempo, la fabbri
ca aveva esposto in alcune 
rassegne nautiche un proto
tipo da 12 hp, che non e 
stato perb prodotto e dal 
quale sono derivati i due 
nuovi modelli. 

Le caratteristiche dei mo-
tori sono quindi pressoche 
Identiche. Per ottenere la 
maggior potenza nel tipo dv>. 
15 hp si e proweduto ad 
allargare i condotti di aspi-
razione e di scarico e, quin
di, a montare un carbura-
tore con un getto superio-
re, mantenendo tuttavia i-
nalterata la cilindrata. 

Ecco dunque la scheda 
tecnica dei motori: fuori
bordo bicilindrico a due 
tempi di 240 cc. di cilindra
ta complessiva, sviluppante 
15 hp (o 10) a 5200 r.p.m.. 
a c c e n s i o n e elettronica 
Bosch, scarico dei gas at-
traverso il mozzo dcll'elica, 
34 kg di peso: il prezzo si 

aggirera sulle 300.000 lire con 
variazioni in piii o in meno 
a seconda del modello 
scelto. 

Un fatto interessante e 
che la potenza denunciata 
viene sviluppata all'asse eli-

ca e non all'albero di tra-
smissione, il che signifies 
prestazioni piii elevate e 
maggiori soddisfazioni. I-
noltre la Ducati, in collabo
razione con una nota fab
brica di telecomandi e ti-
monerie, ha messo a punto 
uno speciale tipo di teleco
mando monoleva adatto e-
sc'usivamen!e per questi 
nuovi motori. 

M.Q. 

I I nuovo fuoribordo Ducati da 
10 HP. Si no t i , indicate dalla 
freccia, I'elica tronca per con
sentire lo scarico sottomarino 
dei gas, che garantisce una 
silenziosita notevole soprattutto 
agli alti regimi. 

260 ESPOSITORI 
AL II SALONE 
DEL VEICOLO 
INDUSTRIALE 

La seconda cdizione del 
Salone intemazionale del 
veicolo industriale, che ha 
uno svolgimento biennale, 
avra luogo a Torino-Esposi-
zioni dal 27 marzo al 4 a-
prile prossimi. 

Rispetto alia prima rasse-
gna 1'area espositiva e au-
mentata di 7.000 metri qua
drat i, per far spazio alia 
produzione di 260 espositori 
di cinque nazioni. 

e i quat t ro far! della FIAT 850 Sport • " 
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