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La mostra del cinema al Lido di Venezia: 
le ragioni di un no e i motivi di una lotta 

Supermarket del film 
Nessuno potrebbe sostenere 

che il 1972 si stia presentan-
do come un anno particolar-
mente felice all'orizzonte dei 
festival internazionali del ci
nema. Basta leggere i quoti-
diani e si ha la sensazione di 
una generate insofjerenza: a 
partire da Cannes, i grandi e 
i piccoli festival tradizionali, 
da Berlino a Karlovy Vary, 
da San Sebastiano a Locar
no, sembrano tutti dei soprav-
itssuti. . 
• Le vecchie formule si tra-
sctnano ovunqtte per onor di 
flrma, tl solco con le esigenze 
del nuovo pubblico si accen-
tua, la quantita va a discapi-
to delta qualita, le rassegne 
M frantumano m una serie 
di initiative caotiche, le pre-
miazioni finali fanno imbestia-
lire gli inviati piii serafici, 
nessun bilancio di queste ma-
mfestazioni ha potuto vantare 
alcunche all'attivo. 

Cib avviene perche non pud 
emergere da esse una prospet-
tiva culturale anche minima, 
m quanta tutte sono il pro-
dotto non giii di una matu-
razione critica, ma di una 
chiusura o di una rcstaura-
zionc. Con ciascuna di queste 
7iianifestazioni. negli anni pas-
sati, si erano incontrati o 
scontrati i movimenti cultu-
rali che. net singoli Paesi. ten-
tavano di far spazio a un ci
nema diverso. e quindi a un 
diverso festival del cinema; e 
ovunque, in forme variabili 
yna per ragioni fondamental-
mente analoghe, le spinte in-
novatrici sono state contcnu-
te. la gioventii e stata morti-
ficata, il potere filisteo ha ri-
preso il sopravvento, e non 
e'e festival, di questi piii an-
tichi. che non conosca una 
involuzione e non sembri av-
viarsi a un sicttro tramonto. 
Da questo punto di vista, il 
fenomeno e europeo. 

E' importante. data Vinci-
denza che il Mercato comune 
ha sulle vicende economico-
politiche. tener presenti anchc 
i risultati che pub riservare 
in campo culturale. Da que
sto panorama penoso di cui 
non si pud disconoscere l'o-
biettivita, e nel quale in ma-
niera piii o meno accentuata 
rientrano anche i festival ci-
nematografici dei Paesi socia
lists da quello internazionale 
di Mosca (o di Karlovy Vary) 
a quello nazionale di Pola. di-
scende un avvertimento all'ini-
zio di questi anni Settanta: o 
si trova la forza e la tenacia 
di invertirne la rotta e di ro-
vesciarne la tendenza. oppure 
anche le conquiste sporadiche 
per un cinema nuovo. quello 
fiorito a livello mondiale ne
gli anni Sessanta. rischiano se-
riamente di essere vanificate 
nel presente decennto. 

Non ha senso, per esem-
pio. scoprire che il cinema so-
rietico ha raggiunto notevoli 
traguardt nelle repubbliche 
meridionali o asiatiche, c con-
statare che Mosca non rinun-
cia ancora. nell'organizzare il 
proprio festival o nella selc-
zione che mandera a Sorren
to. a esercitare una sorta di 
diritto di primogenitura che. 
per intenderci, definiremo up-
punto europeo. Ci si pud ri-
spondere che per le repubbli
che asiatiche sovietiche, e per 
le cinematografie dell'Asia e 
dell'Africa in genere. e'e ;l 
festival di Taskent che. a par
te il vuoto della Cina. ha sen-
za dubbio una sua rilevante 
tunzione. Ma la risposta non 
ci persuade nella misura in 
cui non c giusto confinare in 
dimensioni regional t, per 
quanto vaste, certe cspressio-
ni culturali e artistiche. le 
quali hanno ormai diritto a 
una diffusione e ad una ve-
rifica in campo mondiale. 

Ma rientriamo nella nostra 
piccola Europa provinciate. La 
unica contestazione che sia 
riuscita a bloccare un festi
val a meta. fu quella francese 
a Cannes nel 19S8. Anche la 
nostra ottenne qualche risul-
tato, per esempio quello, che 
pud sembrarc mintmo soltan-
to a chi non ricordi la lotta 
di anni. ami di decenni che 
e'e valuta, di far abolire da'-
I'anno successivo la giuria e 
i premi, la cui tndegnita e i-
nutilita pratica erano divenu-
tc ormai proverbiali. Basti ri-
cordare. ma e soltanto il piii 
recente esempio di una casi-
stica che sarebbe foltissima. 
che Vultimo Leon d'oro asse-
gnato a Venezia appunto nel 
'6S. al film tedesco occidenla-
le Gli artisti sotto la tenda 
del circo: perplessi del reqi-
stascrittore Alexander Kf'tge. 
rcgolurmente non c giunto sui 
nostri schermi normali. In al-
tre parole il contribuer.le ita-
Uano. che ad agosto settem-
brc riene sommerso dagli ar-
ttcoh di cinema sui giornali. 
non avera spesso nemmeno la 
possibilita di controllare di 
persona se la giuria venezia-
na avera lavorato bene o ma
le. 

Se il festival di Cannes fu 
il primo ad essere contesta-
to. fu perd anche il primo ad 
essere reslaurato alle antichc 
dimensioni di fiera, di mer
cato del film. Gli aulori fran-
cesi che avevano rimprovera-
to ai nostri la mancanza di 
* politicitd » nella ben piii dif
ficile contestazione tcneziana 
(si ricordi che le truppe del 
patio di Varsavia erano cn-
trate in Cecoslovacchia solo 
quattro giorni prima, e che 
il professor Chiarini esibiva 
trionfalmente le gigantografie 
dei carri armati nell'atrio del 
Palazzo del cinema), accetta-
rono senza fiatare il piatto di 
lenticchie offerto dalla dire-
zione del festival e si accon-
tentarono di organizzarvi alio 
interno, perfettamente integra-
ti e senza la possibilita di 
contrastarc efjicacemente le 
altre piii spettacolari esibizio-
ni, una loro * quindicina » spe-
ciale, che ha forse avuto, con 
I'andar del tempo, un'inciden-
za minore di quella della ras-
segna pornografica, decisa-
mentc collateralc. 

Fatto sta che I'edizione del-
I'anno scorso, eclcbrattva, fa-

stosa e strccolma, risultd una 
tale parata, un tale super
market del cinema, che la pre-
tesa di allestirne uno simile 
sulle rive ben meno attrezza-
te del Lido, a parte che con-
trasta con tutta una tradizio-
ne per cui Venezia si afjermd 
sempre quanto ptit pro/on-
damente si distinse da Can
nes, ha in se qualcosa di grot-
tesco. D'altronde non solo 
Cannes non ha potuto ripete-
re qttest'anno /'exploit ma, co
me tutta la stampa ha con-
statato, ha esibito Vinvolucro 
di un pallonc gonfiato. 

Vero e che tl nostra cice-
commissarto. sentendosi le 
spalle protette da un governo 
congentale e da una mezza 
dozzina di cineasti italiani. ec-
citato daU'affluenza di cinema
tografie straniere che gli con-
ferisce un'improvvisa patente 
di liberalistno, contrabbanda 
per esposizione culturale il 
proprio emporio. Dove, affol-
landosi indiscr'nninatamente 
nei dtversi scomparti. anche 
la produzione di valore scen-
de al livello d'una merce esi-
bita, anzi gettata in pasto a 

un pubblico da stordtre, plut-
tosto che da informare. Acca-
vallandosi insieme, le varie 
formule che caratterizzano le 
numerose sezioni — quasi 
sempre copiate spilluzzlcando 
da altri modelli, ma talvolta 
originali come quella, rtsibile, 
dei film scelti dalla «stampa 
estera» — artificiosamente 
compongono una rassegna 
quanto mai eterogenea, che 
si propone la scopo, ideologi-
camente tutt'altro che disim-
pegnato, di lasciar dietro di 
se, come dopo un bombarda-
mento a tappeto, la terra bru-
data. 

C'c un calcolo preclso sia 
nell'allargare i cordoni della 
borsa da parte del governo, 
sia nell'ampliare al massimo 
I'orizzonte cinematograflco in
ternazionale: accettare tutto, 
inglobare tutto, servire tutto 
in modo che il sapore di cia-
scun prodotto vada il piii pos-
sibile disperso, in modo da 
umiliare al massimo, anche 
nella critica, il momenta del-
linformazionc e della rifles-
sione. Dopo anni e anni di 
suggerimenti e di contributi 

Rifiuto politico al film « Picembre » 

Rondi ha respinto 
/opera algerina 

La mostra cinematografica 
di Venezia si accinge a ria-
prire i battenti e gia uno 
scandalo e scoppiato. Trat ta-
si del film algerino, Dicem-
bre, che il vicecommissario 
Gian Luigi Rondi ha esclu-
so dalla selezione per motivi 
politici. La notizia e stata 
diffusa dai rappresentanti 
della cinematografia algerina 
e dal regista del film, Moha-
med Iakdar Hamina, autore 
del poetico Le vent des Aurcs 
lodato, a suo tempo, dalla 
critica internazionale. «La 
mostra. sostiene Hamina, non 
si e decolonizzata. II Terzo 
Mondo sara rappresentato 
dagli abituali terzomondisti 
tipo Jacopetti e Jean Rouch. 
nello spirito coloniale clas-
sico ». 

La discriminazione operata 
trae origine dalla materia del 
film, che si ispira alia resi-
stenza del popolo algerino e 
ad un periodo storico — il 
dicembre 1960 — in cui le 
masse popolari di Algen sce-
sero nelle strade a manife-
stare contro gli occupanti 
francesi. Mohamed Lakdar 
Hamina fa rivivere questo 
episodio, puntando l'obietti-
vo cinematografico sui quar-
tier generate dei paras e su 
un patriota sottoposto a *or-
tura. La descrizione degli in-
vasori e dei loro crimini, seb-
bene sfugga a facili schema-
tizzazioni. ha infastidito Gian 
Luigi Rondi. Non dimentico 
di essere il recensore cine
matografico del quotidiano 
filo - f ascista II Tempo e 
preoccupato di non urtare la 
suscettibilita degli organismi 
ufficiali della cinematografia 
francese, Rondi, pur non 
avendo visto per intero il 
film di Hamina, lo ha ban-
dito dalla mostra venezia-
na. coinvolgendo formalmen-
te nella sua decisione il co-
mitato ordinatore del festi
val che invece e stato tenuto 
all'oscuro di tutto. 

«Noi, ha dichiarato il re
gista di Dicembre, ne traia-
mo fin da adesso le conclu
sion!. Noi non siamo piu co-
lonizzati da molto». Non e 
questa la prima volta che 
Targomento dell'Algeria pro-
voca a Venezia incident!. 
Anni or sono, quando al pa-
lazzo del cinema fu presen-
tato La battaglia di Algeri, 
di Gillo Pontecorvo. la proie-
zione del film suscito le ire 

e Tabbandono della delega-
zione francese. Occorreva che 
Gian Luigi Rondi, insignito 
della «legion d'onore» per 
meriti speciall, assumesse la 
direzione del festival perche 
alle autorita governative di 
Oltralpe si recasse un ser-
vigio, violando 1'autonomia 
della mostra veneziana e 
commettendo una palese in-
giustizia nei confronti degli 
algerini. 

Essendo noti gli stretti le-
gami che intercorrono fra 
Rondi e le alte sfere del
la burocrazia cinematografi
ca francese, la sua scelta a 
scapito del cinema algerino 
non sorprende. Tuttavia, la 
esclusione effettuata solleva 
il problema di una mostra 
soggetta a interferenze estra-
nee alia natura di un istituto 
che si richiama ad intenti 
culturali. In effetti, la diplo-
mazia gioca a Venezia un 
ruolo limitativo della liberta 
d'informazione, ora imponen-
do che siano messi in pro-
gramma film scarsamente 
rappresentativi ma graditi ai 
governi stranieri, ora impe-
dendo che sugli schermi del 
Lido compaiano opere che, 
come si suol dire, potrebbe-
ro recar ofl'esa ad uno dei 
Paesi parteclpanti al festi
val. 

Guarda caso, immancabil-
mente, le prcoccupazioni di 
indole diplomatica tendono a 
salvaguardare gli interessi di 
chi ha molti torti sulla co-
scienza e comunque impedi-
scono il perseguimento cce-
rente di una finalita conosci-
tiva. Ove fosse stata necessa-
ria l'ennesima conferma di 
un vizio costituzionale, che 
affligge il festival veneziano, 
e della parzialita del vice -
commissario Rondi, la vicen-
da di Dicembre ribadisce la 
esigenza di una riforma che 
liberi la mostra del cinema 
dai condizionamenti del po
tere esecutivo e trascenda 
una pura e semplice revisio-
ne statutaria per investire 
la condotta e la qualifica de
gli organi direttivi. Va altre-
si rilevato, in questa circo-
stanza, quanto fantomatica 
sia la collegialita del comi-
tato ordinatore della mostra, 
vantata spesso da Rondi ma 
non rispondente ilia realta 
dei fatti. 

m. ar. 

PROGRAMMI 
TV nazionale 

1 8 , 1 5 L 'crsr G c " o o 
P'cgren r^s per t o u P c 
cm 

1 8 . 4 5 L B T V dei ragazzi 
• ViVcna s i 1 'it if- ». 
* Po / a JK'^Z a » 

1 9 , 4 5 Te.eg c m a ! e spcr ; 
Crc- 'ache t i a h a r e 

20,30 Taleg'crrale 

2 1 , 0 0 I! vcat-io 
Fnm Regia a Da^ i - o D» 
r m i Ir-'co'iMi S t ' g o 
f&i:cn\. Sy!>» KCicina, Ai-
c»rro L-J^O Belirvia Le*, 
P e'.ro Ge'rrv, l.auro Gaizo 
lo. £-Kire» C^cchi Damia-
ro Darr.rani e s c d i nella re-
gia ccn « Il rcss*tto », rel 
60, ricf© Lra lurxjs «spe 

n*r>ia ccrr>« p.ttcre e »ce-
r-ografo « II siea.-to », inve
ce. porta la data del ' 6 1 . 
Ccnsiderato « deg-o corti-
nuatore di Ln necreahsmo 
di marca zavattimana * Da-

, mi *m aoprodo al cinema 
ccn irrpegic, seg-jertdo la 
line a di un attento reali-
snro nei confronti dei pro
blem! ccntemporanei della 
vita italiana 

22,50 Prima visione 
23,00 Tslegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Incontri 1972 
« Un'ora con Roberto Vac-
ca ». Regia di Sergio Spin*. 

22,1$ XIX Concorjo polifoni-
co internazionale Gutdo 
D'Areno 
Concerto di chiuiura. 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIOSNALE RADIO ore 7. 8 12, 13, 
1*. 17. 20, 23. 6 Vattutino rr.un-
ca'e 6,54- A'manaccc. 8,30 Le 
ca-irom e'e' mattmo, 9,15. Voi ed 
>o 10 Va-e 0951. 12.10 Vetrma pi 
« L/i fi'SCO p»r I estate ». 13.15 Hit 
Pa'arfe 13 45 Spano I berc. 14 
Z'baldor>e italianc 16 A ;u p^r tu. 
16,20 Pe' vci govani - Ejta'e. 
16 2C Come e perche. 18.40 I 
tarocch'. 18.55 I protegooiili, 
19.20 Cc*,-i:r/ A- v.'ejtern. 20 iO 
Le i's'e de'la Radio e nella r v , 

SECONDO PROGRAMMA 
GlO&NALG RADIO ere 6,30, 7.30, 
9 30, 12.30. 13,30. 15.30. 16,C0. 
17.30, 19,30 6 II matt.n ere, 7.40 
Sucn^nrnc., 8.14 V j i i c a esprei«>. 
8 4G Galle'ia d»l me'ocra-nmj, 
9,30 SAO-I I e colcri del l 'crcr«j:ra. 
9.50 Tua per sen-sore. Ciaucia, 
10.05' Ve;rm* d. « Un disco per 
1'ejtate ». 10,30 Aperto per Jer.e, 
12.10 Trasmissicrii regionali. 12.40 
Alto gr»dirrsen*o, 13,50 Come e ptr. 
che, 14 So di g .n , 14.30 Trasnvs-
$iom regonali . 15 Ducoiodiscc; 
16 Cararai, i3 Memento mwsica'e, 
13,30 Long Pla/ing. 19. V i l la , sem
pre V i l la , fcrtisjimarnente V i l ; a . 
20,10: Andata e ntorno, 21 Fe-
stivtl di Salisburgo 1972. Concerto 
sinfenico Direuore Riccardo Mul i . 
Piartista Sviatoslav Richter 

TERZO PROGRAMMA 
12.20- Archivio del disco. 13 ln-
terrnerco. 14 Liederistica; 14,30 
Interpreti di ieri e di oggr 15,30: 
Robert Schumann € 11 ParadisO • 
la Peri », 17,20 Concerto del clari
nettist* Giuseppe Barbanno * del 
pianist* Bruno Canine, 17,55- Con
certo del soprano Francine Girones 
• del meiiosoprano Giovann* Fio-
rom; 18 ,X Music* leggera, 19.15: 
Concerto di ogni sera. 20 Optra 
r*ra . 7*r end Zimmerminn, 

delta cultura cinematografica 
italiana, i quali andavano e-
sattamente nella direzione op-
posta — cioe verso la ricer-
ca della qualita, lo sfoltlmen-
to del programma, I'assunzio-
ne d'una linea autonoma e ri-
gorosa quale si conviene a una 
esposizione d'arte —, ecco tl 
ribaltamento arcaico della 
quantita. della merciflcazione 
e del caos, appena corretto 
qua e la da qualche tempo-
raneo sacrificio alle nuove e-
sigenze tattiche, in attesa di 
ritomare in pieno, appena 
possibile, al modulo classico 
del festival retrogrado e pri-
vato, palestra di land pub-
blicitari, strumento degli in
teressi particolari degli indu-
striali piu potenti. 

In tale prospettiva il ritor-
no ai premi, gia ventilato lo 
anno scorso, diventa indispen-
sabile e sara salutato negli 
ambienti commerciali come la 
piu attesa delle controrifor-
me. Del resto la lunga batta
glia per la loro abolizione ha 
posto il nostro Paese all'avan-
guardia del mondo. E' stata 
una battaglia tipicamente ita
liana della quale si pud anda-
re orgogliosi, motivata da ra
gioni teoriche ineccepibili ma 
anche da situazioni di incom-
petenza e di prepotenza. che 
solo chi e addentro da sem
pre alle segrete faccende dei 
tanti generi di censura adot-
tati in questo venticinquennio, 
potrebbe adeguatamente illu-
strare agli amici piii illustri: 
a Visconti, che fu vittima in 
passato delle piu offensive in-
giustizie per le sue opere piii 
grandi, a De Sica, che dovet-
te andare all'estero a racco-
gliere i suoi allori piii meri-
tati, perche da una certa «pa-
tria » non raccattd che umilia-
zioni, alio stesso Fellini, che 
come artista dichiara sempre 
la sua allergia alia politica, 
ma che nei casi piii delicati 
dovette regolarmente sbro-
gliarsela con fintssima politica 
personale. 

In genere gli autori italia
ni furono premiati a Venezia 
dopo che all'estero e costan-
temente per le loro opere di 
minore importanza: quasi 
sempre una giubilazione piii 
che uno stimolo a maggiori 
imprese. E se talvolta vi giun-
sero, non ce n'e forse uno 
che potrebbe, di cib, rendere 
onestamente grazie anche al
ia mostra. 

Ma i fatti trascorsi vanno 
ricordati ancora, solo perche 
perfino tra i protagonisti d 
sono sorprendentemente degli 
immemori. In realta il discor-
so dei premi risulta addirit-
tura vacuo se rappbrtato al-
I'attualita, ai bisogni nuovi che 
il pubblico itatiano rivela nei 
confronti del cinema e che 
rendono anacronistico, tra gli 
altri, anche il personaggio del 
critico cinematografico che $i 
reca a un festival per riferir-
ne ai lettori (Vattuale mostra, 
comunque, fa di tutto perche 
ne riferisca nel peggior mo
do possibile) quando i letto
ri stessi sentono, ormai irri-
nunciabile, Vesigenza di infor-
marsi direttamente, di cono-
scere coi loro occhi, di esse
re gli interlocutori primari di 
ogni manifestazione della cul
tura e del pensiero. 

Proprio coloro che amano 
la mostra di Venezia, che le 
hanno dedicato una parte piii 
o meno cospicua della loro 
vita, avvertono che un dclo 
si e definitivamente compiu-
to. Nel suo libro La dogares-
sa contestata se ne rende con-
to anche Flavia Paulon, che 
piii di tutti le e affezionata 
perche la segue dalle origi-
ni, e non solo comprende co
me sia tramontata per sem
pre la sua epoca «favolo$a», 
ma ha la forza d'intuire. sia 
pure di passaggio. che soltan
to la sua «radicale trasfor-
mazionc in istituto culturale 
a lunga scadenza J» potrebbe 
restituirle una validita in ac-
cordo coi tempi. 

Ci sono infatti altre mo-
stre. oggi. che svolgendo un 
programma monografico. see-
gliendosi un campo da ap-
profondire. favorendo il dia-
logo con gli spedalisti e coi 
giovani, rispondono meglio a 
una domanda culturale mo-
derna. Solo in tali rassegne 
un film birmano o cinese, un 
film senegalese o tedesco o-
rientale potrebbero dare la 
impressione di non piovere 
dal cielo. Proliferate da Ve
nezia e in opposizione a es-
sa, Porretta Terme o Pesaro. 
Verona a Sanremo rimangono 
tuttavia manifestazioni riser-
rate a un'elite. sia pure qua-
lificata. e sebbene non siano 
ne relleitarie ne inutili. La 
mostra veneziana dovrebbe 
mirare a mete ben piii deci
sive. 

Trasformandosi in istituto 
permanente. in una sorta di 
giganlesco centro di reperi-
mento e smistamento di film, 
con il potere di difjonderli e 
imporli che soltanto lo Sta
to potrebbe garantirgli attra-
rerso la ristrulturazione di un 
tessuto nazionale di drcolazio-
ne. il piii antico e glorioso 
del festival del uncma assol-
verebbe ancora a una funzio-
ne antidpalrice. dnentando il 
polo d'attrazione non di un 
rigurgito reazionario, ma del
ta domanda piu gcneralizzala 
e piii urgente dello spettato-
re contemporaneo. che la le-
levisione elude co;i ancor piii 
colperole autoritarismo. Ma 
la televisione almeno. sia pu
re con mezzo secolo di ritar-
do, informa sui passato. Qua
le valore pud avere una re-
trospcltiva dt Chaplin al Li
do in confronto alia retro-
speltiva di Keaton tustata da 
milioni di italiani? Lc mostra 
dovrebbe e potrebbe svolgere 
in modo continuativo ''infor-
mazione del presence ..' quan
to chiedono i ci>. • -*u italia
ni che la contes'i .10 . la di-
sertano cos\ com'e ?nr\ spee
ch'o non solo del passato, ma 
anche di un passato ignobile 
e nefasto. 

U90 C'Mtraghi 
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PROVATA PER 700 CHILOMETRI LA BELLA BERLINA TEDESCA 

Perche gli automobilisti italiani 
preferiscono il tipo 1,2 dell'Ascona 
Offre, praticamente, la stesse prestazioni dell'1,6, ma costa di meno e paga meno tasse . Una vet-
tora confortevole ma con qualche piccolo neo 

I 

Come era da prevedere 
la Opel « Ascona », che nel 
modello 1,6 non aveva su-
scitato soverchi entusiasmi 
tra gli automobilisti italia
ni, sta ottenendo un notevo-
le successo da quando e 
stato introdotto sui nostro 
mercato il modello da li-
tri 1,2. Le ragioni sono evi
dent!: si ha in pratica la 
stessa macchina — il pas
saggio da una velocita mas-
sima d; oltre 140 chilometri 
orari ad una velocita di 155 
chilometri orari non e mol
to rilevante — la si paga 
135.000 lire di meno, (per il 
modello standard 2 porte) 
costa quasi la meta di tas-
sa di circolazione, si rispar-
mia sull'assicurazione. 

La vdttura, d'altra parte, 
e la tipica auto per fami-
glia e chi ha famiglia — ge-
neralmente — si preoccupa 
soprattutto che la macchi
na sia comoda, che abbia 
un bagaglio capace e che 
sia gradev.ole a vedersi. Se 
poi manca un po* di grinta, 
come e appunto il caso 
dell'« Ascona 1,2 » poco im-
porta, tanto piii che, nono-
stante il gran parlare che 
si fa di «ripresa» e di 
tempi di accelerazione, so
no veramente pochi gli au
tomobilisti che amano la 
guida veloce. 

Ne abbiamo avuto la con
ferma proprio guidando — 
per una prova di circa 700 
chilometri, effettuata preva-
lentemente su autostrada — 
una «Ascona 1,2» e viag-
giando. ove possibile, sem
pre alia velocita massima 
che e — al tachimetro — 
di almeno 10 chilometri su-
periore a quella indicata 
dalla casa. Ebbene le mac-
chine che ci hanno supe-
rat.o si possono contare sul
le dita ed erano tutte di 
cilindrata superiore ai 2 li-
tri. 

Quindi anche con questa 
macchina per famiglia, che 
per6 ha un suo piglio spor-
tivo, si possono reallzzare 
meuie molto buone, grazie 
anche alia robustezza del 
motore che non ha mai da-
to segni di affaticamento. 

Usand.o la «Ascona 1,2 » 
in questo modo, natural-
mente, e i! caso di guarda-
re con qualche frequenza 
l'indicatore del livello ben-
zina, che non si riesce a -
fare piii di 10 chilometri 
con un litro di super. 

Cib detto, veniamo alle 
caratteristiche della vettu-
ra. Esternamente la « Asco
na » si presenta molto be
ne, grazie anche alle sue 
dimensioni ridotte rispetto 
agli altri m-odelli Opel che. 
piii di questa berlina di 
imuostazoine classica, si ri-
chiamano al gusto ameri-
cano. 

L'intemo — ci riferiamo 
a un modello «L» 4 por
te — e molto ben curato. 
H posto di guida ci e par-
so adatto sia ad una guida 
tranquilla che ad una gui
da sportiveggiante, grazie 
al v.olante di diametro ri-
dotto ed ai sedili ben stu-
diati. 

La plancia portastrumen-
ti e molto moderna e fun-
zionale, anche se sarebbe 
preferibile, a questo propo-
sito. l'adozione di un con-
tagiri in luogo del presso-
che inutile orologio vista 
la eccellente insonorizzazio-
ne dell'abitacolo che impe-
disce di rendersi conto se 
si va in « fuori giri ». 

Solo particolare scomo-
do, specie se si usano le 
cinture di sicurezza, il si-
stema per passare dalle lu-
ci di posizione agli anab-
baglianti. II pomello siste-
mato sui cruscotto e in
fatti difficilmente raggiungi-
bile e non si vede perche 
il comando non possa es
sere collocato, come per 
gli abbaglianti. sulla stessa 
leva a lat.o del volante. An
cora piii scomodo il co
mando dei tergicristalli so
prattutto quando si devo-
no manovrare le due ve
locita. 

Abbiamo invece trovato 
efliciente e funzionale il si-
stema di aerazione ed otti-
ma la visibilita, grazie an
che alLo specchietto retrovi-
sore esterno di serie. 

II cambio a cloche, velo
ce c molto morbido negli 
innesti, con tutte le marce 
perfettamente sincronizzate 
non ci ha dato nessun fa-
stidio, anche se qualche u-
tente ha lamentato il din-
serimento della terza mar-
cia quando viene utilizzata 
con funaone frenante in 
discesa. Manca, nel model
lo «1,2». il comodo anello 
di sollevamento della leva-
cambio per rinserimento 
della retrcmarcia. 

La tenuta di strada non 
ci ha sfavorevolmente im-
pressionato anche se abbia
mo avuto rimpressione che 
IV Ascona» preferisea il 
manto aut.ostradale ed ab
bia — stranamente. visto 
che ha motore anteriore e 
trazione posteriore — una 
lieve tendenza sottosterzan-
te. 

Buoni anche i freni, a 
doppio circuito, servoassi-
stiti. Ecco, per finire, gli 
altri dati essenziali del-
l'e Ascona 12»: Motore 4 
cilindri. 1196 cc, 60 CV a 
5600 giri, coppia kgm 9 a 
ZttOO giri, rapporto di com-
pressione 95. carburatore 
doopio corpo. 

Dimensioni: lunghezza mm 
4180, larghezza mm 1632, al-
tezza mm 1385. 

Sospen5ioni: anterior! a 
ruote indipendenti; poste
riori ad assale rigido. 

Due vista dalla Opel «Ascona» • , in alio, una « trasparenza » dalla berlina. 

Le strade 
II traffico 

3673 PATENTI 
RITIRATE NEL 
C0RS0 DEL 1971 

Sono stati 22.739 gli au
tomobilisti sottoposti, ' nel 
corso del 1971, a revisione 
straordinaria della patente 
di guida: a 3.R73 di essi (il 
16,1 per cento) la patente e 
stata ritirata perche non so
no risultati possedere un 
sufTiciente grado di idoneita 
psiccfisica e tecnica. 

Nel corso dello stesso an
no sono stati sottoposti a 
revisione straordinaria 10 
mila 684 veicoli che aveva
no subito incident! e a 
1.244 veicoli (I'll.6 per cen
to) e stata ritirata la car
ta di circolazione perche, 
nonostante le riparazioni, 
non sono stati trovati effi
cient!. 
• L'esame psicologico condot-
to negli Stati Umti di un grup-
po di responsabili di Incident! 
stradali niortali ha appuralo 
che il 36 per cento aveva dei 
problemi flnanziari gravi (con
tro 1'8 per cento di un gruppo 
dj controllo composto da gui-
daton che non avevano mai 
avuto incidenti), il 32 per cen
to aveva problemi sentimental! 
(anche qui. solo l'B per cento 
nel gruppo di controllo). 

Inoltre il 20 per cento dei 
guidatori responsabili di un ln-
cidente mortale e. risultato ave
re avuto « tin seno litigio fa-
imliare » nelle sei ore preceden-
ti il sinistro. 

• Trecentosessantamila ultra-
settantenni abitantt a Tokio rlce-
veranno prossimamente una tes
sera con la quale potranno vnag-
giare gratuitamente sulle Unco 
ferroviarie sotterranee urbane. 
su quelle tranviane e sugli au
tobus controllati ed operati dal
la amministrazione provinciate 
della capitale. E' una decisio
ne presa dall'ammlnistrasione 
della citta di Tokio. 

• II numero di- incidenti con 
morti e fenti causati da giovani 
guidatori (sotto i 25 anni) ha 
subito un sensibile aumento in 
Gran Bretagna, passando dal 21 
per cento del 1 '159 al 35 per 
cento del 19«9. Fra i guidatori 
dt motociclette e scooters l'au-

! mento e stato dal 28 al 53 per 
cento. Tra il 1960 e il 1970, gli 
incidenti stradali in Gran Bre
tagna hanno provocato comples-
sivamente 72 000 morti e oltre 
3 milioni e mezzo di fenti; il 
totale dei danni e stato valutato 
in 3 250 milioni di sterlme 

• La a Svensk Bilprovning » 
compagnu s^edese per il con
trollo degli autoveicoh. organiz-
zazione controllata dallo Stato. 
ha presentato le sue statistiche: 
da quando e entrata in vigore 
l'obbigatorieta delle prove di si
curezza delle auto dei fabbn-
canti svedesi, la vita media del-
le auto private e aumentata nel 
penodo 19BB-67 di circa il 20'», 
passando da 10.4 a 12.4 anni. 
La < Volvo » e al primo posto 
con una vita media di 14.2 
anni. La Volkswagen e "^econda 
con 13.2 anni. segillta dalla Peu
geot e dalla Saab nspettivamen-
te con 11,8 anni e 11.6 anni. 
Gli standards di sicurezza sui 
veicoli. nonostante 1'aumento 
dell'eta media, sono stati accre-
sciuti anziche ndott i . Mentre 
nel 1965 si potevano rilevare cir
ca 260 difetti ogni 100 auto di 
5 anni o piii. tale rapporto e 
*ce«o del 250» nel 1971: 196 di
fetti su 100 auto. 

Dopo la prova deH'ultima versione 

Rimpianto per la 
vecchia Bonneville 
Fa i 180 km/h , ma le sospensioni sono troppo dure 
e la linea lascia a desiderare - Modesti i consumi 

<gcr« 

L'ultimo modello della Triumph « Bonneville». 

Commercializzata in Francia la nuova gamma 

Oltre i 100 CV tutte 
le Citroen DS1973 
Scompare la « DS 21 » - I nuovi modelli saranno 
venduti in Italia soltanto nel prossimo auiunno 

Nat a daH'esperienza di 
una delle piii famose e an-
tiche case xnglesi. la Tri
umph, ecco la nuova ver
sione della Bonneville 650 
cc, riveduta sia nell'esteti-
ca che nelle prestazioni, a 
dimostrare che anche 1'in-
dustria britannica ha deci-
so di mettersi al passo con 
i tempi. La nuova veste e-
stetica della Bonneville — 
tuttavia — non ci pare del 
tutto ben nuscita. Troppo 
voluminosa e alta da terra 
la sella; :1 serbatoio di di-
segno non certo filante non 
permette una sufficiente 
presa delle ginocchia du
rante la marcia; il manu-
brio. «stile America», e 
troppo largo e costringe a 
una guida completamente e-
retta; bello e di buon ef-
fetto invece il disegno dei 
tubi di scanco e dei para-
fanghi cromati. 

Far partire un bicilindri-
co di 650 cc con la pedivel-
la non e certo cosa facile 
e, se non si ha il tocco. si 
rischia di continuare a scal-
ciare aU'infinito; la Bonne
ville non fa certo eccezione 
alia regola e per metterla 
in moto al primo colpo oc-
corre una certa pratica. 

Nulla da eccepire per il 
motore, il consueto bicilin-
driro inglese, che, a parte 
il solito trafllaggio d'olio 
dopo un lungo periodo di 
uso. si comporta egregia-
mente, come del resto tutte 
le altre component! mecca-
niche (cambio, frizione. fre
ni e c c . ) sviluppando effet-
tivamente i cavalli dichia-

rati dalla casa che sono cir
ca 47 a 6700 giri minuto 
che si trasformano in una 
velocita, in quarta. di 180 
km orari. \-elocita otteni-
bile solo se si e completa-
mente abbassati sui serba-
to:o. 

Decisamente troppo dure 
le sospensioni che vi fan-
no fare conoscenza diretta 
con tutte le asperitk del 
terreno; per non parlare 
delle vibrazioni che rag-
giungono livelli insopporta-
bili quando si viaggia al 
massimo dei giri. 

Tutti difetti e mancanze 
che ci hanno fatto rimpian-
gere la antica ma sempre 
favolosa Bonneville vecchia 
maniera; vera, leggerissi-
ma moto da granturismo. 
e se anche non raggmnge-
va le prestazioni velocisti-
che del nuovo modello era 
pur sempre una gran Del
ia macchina simbolo di raf-
finatezza e di prestigio. 

Anche il prezzo di que
sta 650 cc e sproporziona-
to all'effettivo valore del 
mezzo: 1.135.000 lire franco 
importatore. Per lo stesso 
prezzo si possono acquista-
re moto — nazionali e 
non — della stessa cilin
drata. se non di cilindrata 
maggiore e. comunque. di 
gran lunga superiori sia 
per le prestazioni che per 
il resto. Unico vantaggio il 
consumo veramente mode-
sto (un litro ogni 15 km) 
ma ci pare un po' poco 
per una moto che si fre-
gia del nome «Triumph ». 

e. c. 

La Citroen ha commer-
cializzato in Francia la gam
ma DS 1973, ma le prime 
consegne della DS modello 
1975 in Italia sono previste 
soltanto neH'autunno prossi
mo. 

La nuova gamma DS 1973, 
che esteticamente non pre
senta variazioni di rilievo, 
e caratterizzata da un au
mento di sicurezza e di po-
tenza. Tutti i modelli di 
questa gamma, infatti, di-
spongono ora di una poten-
za superiore ai 100 CV 
(SAE). 

I modelli compresi nel
la nuova gamma sono: 

DSpecial: la potenza del 
motore passa da 98 a 108 
CV SAE a 5750 g,m. 

DSuprr: stesso motore 
della DSpecial dalla quale 
si differenzia per un grado 
superiore di finitura. 

DSuprr 5: nuovo modello 
equipaggiato m serie con 
motore di 2175 cc. della DS 
21 (che sviluppa 115 CV 
SAE a 5750 g -m» e con cam
bio meccanico a 5 \eIocita. 

DS 20: nessun cambiamen-
to rispetto al modello 1972. 
DS 23: nuovo modello che 

sostituisce la DS 21. La DS 
23 e equipaggiata con un 
nuovo motore di 2347 cc. 
a carburatore (124 CV SAE 
a 5750 g m i o ad iniezio-
ne elettronica (141 CV SAE 
a 5500 g m>. 

Pud montare due tipi di 
cambio: meccanico a 5 ve
locita o idraulico a 4 ve
locita. 

II grado di finitura di 
questo nuovo modello non 
si differenzia da quello del
la DS 21. 

SM ' a iniezione elettroni
ca: sui modello SM viene 
ora montato il sistema di 
alimentazione ad iniezione 
elettronica Bosch gia Iarga-
mente sperimentato sulla 
DS 21 fin dal 1969. 

Cib comporta un aumento 
di potenza che passa da 
180 a 188 CV (SAE) a 6250 
K/m. 

Anche di questo modello 
le prime consegne in Italia 
sono previste nellautunno 
prossimo. 

Per la protezione 

dell'ambiente 

VIAGGEREM0 

CON L'AUTO 

A VAP0RE? 
La «Environmental pro

tection agency» (EPA) ren
te amencano preposto alia 
protezione dell'ambiente, ha 
affidato tempo fa a tre so-, 
cieta, la Stean Engine Corp. 
di Waterton (Massachu
setts), la Aerojet-General 
Corp. e la Thermoelectron 
Co. altrettant: contratti di 
studio e ncerca per la mes-
sa a punto di motori a va-
pore per autoveicoli con ca
ratteristiche paragonabili a 
quelle dei migliori motori a 
scoppio oggi in uso. 

Le ncerche delle tre ditte 
sono a quanto pare a buon 
punto. tant'e vero che l'E-
PA ha reso nolo che, entro 
la fine del corrente anno. 
sara in grado di scegliere 
il progetio piii prometten-
te per un ulteriore svilup-
po. in vista di una sua e-
ventuale produzione di se-
ne . 

Non e escluso che il pro-
getto vmcente risulti una 
combinazione dei concetti e 
dei complessi piii avanzati 
dei tre progetti presentati. 

Finora non si sa molto 
circa le soiuzioni elaborate 
dai tre concorrenti. ne l'E-
PA e disposta ad avanzare 
previsioni: secondo un au-
torevole giomale economi
co di New York sembra pe
rd che la Steam Engine 
Corp. abbia sviluppato una 
caldaia a vapore cosi com-
patta che pu6 essere con-
tenuta nel vano motore di 
una normale autovettura a-
mericana. La caldaia ha un 
peso di circa 225 chili e mi
sura 50 cm per 50 cm per 
40, generando la stessa 
quantita di vapore di una 
caldaia commerciale di una 
tonnellata e mezzo di pe
so e di 2 per 3 per 1,5 me-
tri di volume . 
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