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CARLA FRACCI ROMANTICA Un'immaglne del batletto « Giselle », uno del clastic) delta danza romin-
tlca, che e andalo in scena I'allra sera alia Scala. Un folto pobbllco ha 

tribulato caldi applausi alia nuova coppia dl protagonist!, Carla Fracci e Paolo Bortoluu! (nella foto). La coreografia e di Coralli e Perrot, 
le teen* dl Altnandro Benois. 

Ancora molta confusione sugli scopi della rassegna 

Premio Italia: «transizione 
che minaccia di durare 

Dibattito su quando un'opera si debba considerare «televisi-
va» - Un documentario tedesco «off l imit» per la nostra TV 

TELERADIO 

PROGRAMMI 

TV nazionale 
10,00 Programma cinemato-

grafico t 
(Per la sola zona di Bari) 

1 8 , 1 5 Porto Pelucco 
Programma per i piu pic-
cini 

1 8 , 4 5 La T V dei ragazzi 
c Immagini dal mortdo» -
< Poly a Venezia > 

1 9 , 4 5 Telegiornale sport -
Cronache i ta l iane 

2 0 , 3 0 Telegiornale 

2 1 , 0 0 La tempesta 
Fil n. Regla di Alberto Lat-
tuada. Interpreti: Silvana 
Mangano, Van Hefl in, Vive-
ca Lindfors, Geoffrey Hor-
ne, Vittcrio Gassmen, Aldo 
Silvani, Fulvia Franco, 
Claudio Gora - Lattuada 
realizzando questo film nel 
1958, prese spunto da due 
testi rii Aleksandr Puskin 
—• « La figlia del capitano » 
e «Storia della rivolta di 
Pugaciov» — integrati a 
<-enso compiuto; il primo a 
sottegno della struttura nar-
rativa, il secondo come pun-
to di riferimento storico-po-
htico. In sostanza, st tratta 
di un f i lm spettacolare, 
molto simile a quelli che 
David Lean confezione con 
grande successo. Ma « La 
Tempesta » va enche apprer-
zato per le prcblematiche 
che e capace di introdurre 
portando a valore emble-
matico I'istintiva rivolta di 
Pugaciov. 

23,00 Prima visione 
23,10 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Incontri 1972 

«Un'era ccn Ugo Procac-
<•• un custode di Firenze ». 
L'n servizio ci Massimo M i -
da Puccini 

22,15 Concerto del pianista 
Larar Berman 
Musicne di Robert Schu
mann, Franz Schubert e 
Franz Liszt. Concerto regi
s t r a r at « Teatro Grande » 
oi Brzscia in cccasicne del 
reeente « V I I Festwal piani-
ziico internazicnale ». 9e-
gia di Alberto Gagliarde'li 

radio 
. PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO - Ore. 7. 8, 12, 
13, 14, 15, 17. 20, 23. - Ore t : 
Mattutino musicale; 6,54: Almansc-
co; 8,30: Le canzoni del mattino, 
9,15: Voi ed io; 12,10: Via col 
disco; 13.15; Hit Parade; 13.45: 
Spazio l i b c o ; 14: Zibaldone italia-
no; 16: A tu per tu i ; 16,20: Per 
voi giovani-Estate; 18,20: Come e 
perche, 18,40- I tarocchi; 18,55. 
Italia che lavora; 19.10: I prota
gonist!: violinists Isaac Stern; 19 
e 30: Country and Western; 20,20-
Concerts oei premiati al X X I V 
Concorso pianistico internazionale 
« Ferruccio Busoni »; 21,35: L'or-
chestra di Herbie Mann; 21.50: Ui-
scoteca sera; 22,20: Andata e r i -
torno; 23,10: It Girasketches. 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO - Ore 6,30. 7.30. 
8,30. 9,30, 10,30, 11,30, 12,30, 
13,30, 14,30, 15,30, 16,30. W.'JO. 
19,30, 22,30, 24. - Ore 6: II mat-
ttmere; 7,40: Buongiorno; 8,14: 
Musica espresso; 9,14. I tarocchi; 
9,35- Suoni e colon dell'orchestra; 
9,50: « Piccolo mondo antico », di 
Antonio Fogazzaro; 10,05: Canzoni 
per tutt i ; 10,35: Aperto per ferie; 
12,10: Trasrmssicni regionali; 12,40: 
Alto gradimento; 13,50: Come e per
che; 14: Su di g i r i ; 14,30: Tra-
smissioni regionali;; 15: Discosudi-
sco; 16- Cararai; 18: Memento mu-
sicale; 18,30: Long playing; 19: V i l 
la, semore Vi l la , fortissimamente 
Vi l la ; 20.10: Andata e ritorno; 20 
e 50: Supersonic; 22.40: « L'eredi-
ta della Priora », di Carlo Alianel-
|o; 23,05. Musica leggera. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 9,30: Benvenuto in Italia; ' 0 . 
Concerto di apertura; 11. L'cpera 
sinfonica di Claude Debussy; 11,45: 
Musiche italiane d'oggi; 12.20. Ar-
chivio del disco, 13. Intermezzo; 
14: Liederist id, 14,30: Interpreti 
di ieri e di oggi; 15.30: « La n w ; e 
di Abele », oratorio in due parti c i 
Pietro MetastasiO: 17,20: Conce'to 
del vioioncellista Radu Aldulescu e 
del pianista Albert Gut tmai , W.tS: 
Musiche di J S Bach, 18: Notizie 
del Terzo; 13.30: Musica leggera; 
19,15- Concerto di ogni sera; 20-
l i melsdramma in discoteca; 21 : I I 
Giomale del Terzo - Sette ar t i ; 

I 21.30: I I Teatro invisibile. 

I programmi Jugoslav! • svizzeri *i riftdtcono aU'ora locals • 
non m quelle legal* in vigor* in Italia. 

Televisione svizzera 
Ore 18,10: Per i ban-bini: La/eric 
ch.o • La macchina volante (a co 
lori ) - Le awenture di Lo'ek s 
Bolek (a cotcri); 19,05- Telegicr 
nale. TV-Spcrt; 19,15. Ccrso di I i 
gua ingtese; 19,50: Cb-ettrvo spor:. 
20,20: Telegiornale; 20.40: La vota 

zicne federate de! 24 settembre, 
21.40 Enciclopedia TV - Incontro 
alia pittura (a colc- i ) ; 22,10- Her 
m»nn Scherchen; 23,10: Oggi alle 
Camere federali, 23,15 Teleg.cr. 
na'e. 

Televisione jugoslava 
Ora 9,C5: Universiti aperta. La TV 
a scuola; 14,45-16,10; TV a scu> 
fa; 17,35: Notiziano; 17/10: « Fiabe 
mvsicali », trasmissione per ra
gazzi, 18: Giardinetto TV: « I I gat 
n n o > ; 18.15: La crenaca; 18,3C 

Corrispondenie con i teTespettatcn; 
19: Olimpiade degti scacchi; 20. 
Telegiornale; 20,25: BolFettino r r e 
teorologico; 20,30: Carcvana TV 
L'isola di Brazza; 2 1 : Selimov.c-
M i h i i . 

Televisione Capodistria 
Or* 20-. L'angolino dei ragazzi: 
« Rupert a la medicina per i l raf-
freddore » (a co lon) ; 20,15: Ncti 
it'ario; 20,30: Cinenotes, ctocumen-

tario della serie Survival (a colo-
n ) ; 2 1 : Non talefonarci, telefilm; 
21,30: Musicalmenta: Beat Club, 
spettacolo musical* (a color i ) . 

Radio Capodistria 
Ore 7- Buon giorno in musica; 
Programmi RTV; 7,30: Notizi ir io. 
7/40-8^0: Musica del mattino; 8. 
Io la vedo ccsi, a cura di M . Ga
briel la Lugli; 8,30: 20 000 lira pet 
j | vostro programma, pretente Lu
ciano Mlnghetti; 9: I I timone d'ero, 
9,15: E' con no! ...; 9.30: Notizia-
r io; 9 4 5 : Musica; 10: L'orchestra 
Mantovani; 10.15: Carosello Curci. 
10,30: Ascoltiemoli insiame, I I 
12,30: Musica per voi; 11,30: Gior-
nalo radio; 12: Brindiamo con . , 

12.30: Music shaker; 13: Lunedl 
sport; 13.10: Relax sul pentagram-
ma; 13,30: Notiziario; 13.40: S.e 
sta musical*; 14/45: Longplay club; 
15.20: Self service in sette note; 
16,30: Notiziario; 20- Buona sera 
in musica; 20,30: Notiziano; 20,40* 
Pagin* optristiche: Giuseppe Verdi . 
« Aida >; 22: Ascoltiamoli insieme-, 
22,30: Notiziario; 22,35. Grandi in 
terpreti: Quartttto d'archi «The 
Loewenguth ». 

SERVIZIO 
T O R I N O , 17 se t tembre 

Questo, per il Premio Ita
lia, e un anno di transizione, 
badano a ripetere gli organiz-
zatori, camminando spedita-
mente sulle moquettes dei 
geometrici corridoi della sede 
torinese della Rai-TV; e sot-
tolineano il fatto che il nuo-
vo segretario generale, Ma
rio Motta, e il suo staff han-
no potuto cominciare a lavo-
rare solo pochi mesi fa. Uno 
dei segni di questa transizio
ne risiede nelle conferenze 
stampa, che le giurie di ogni 
sezione di questa rassegna in
ternazionale televisiva sono 
state chiamate, quest'anno per 
la prima volta, a tenere per 
illustrare i loro giudizi e, pre-
sumibilmente, p*r discuterli. 

Ieri si e avuta la con-
ferenza stampa della giuria 
della sezione telefilm e tele-
drammi, che ha assegnato il 
Premio Italia al telefilm giap-
ponese Mio padre Hokusai 
(rievocazione della vita e dei 
conflitti spirituali e culturali 
di un famoso pittore giappo-
nese) e il premio offerto dal-
la Rai-TV a Una settimana 
nella vita di Martin Cluxton 
(telefilm inchiesta irlandese 
sul «disadattamento » di un 
ragazzo dimesso dal riforma-
torio). E si e avuta la pro-
va che, se di transizione si 
tratta, essa e presumibilmen-
te destinata a durare piutto-
sto a lungo, dal momento 
che, a tutt'oggi, i dirigenti 
dei vari organismi televisivi 
(che compongono anche le 
giurie) non dimostrano alcun 
desiderio di discutere, alme-
no con chi non e «dei lo
ro». 

In un primissimo interven-
to introduttivo, infatti, il pre-
sidente della giuria (respon-
sabile del settore opere dram-
matiche della BBC inglese) 
ha solo accennato ai criteri 
ai quali i giurati avevano cer-
cato di attenersi per stabili-
re quali opere potessero es-
sere premiate, e poi si e pla-
cidamente seduto in attesa 
delle domande. Un giomalista 
ha rilevato che l'anno scorso 
si era parlato della assegna-
zione futura di un premio a 
opere « sperimentali »; il pre-
sidente ha risposto che il re-
golamento non contemplava 
questo aspetto. 

E' stato quindi fatto rile-
vare, da qualcun altro, che 
era abbastanza curioso che si 
continuasse a discutere tan-
to sui criteri che distingue-
vano un'opera «televisiva» 
dal momento che tutto cid 
che viene trasmesso dalla TV, 
per ci6 stesso e «televisivo ». 
D'altra parte, la caratteristi-
ca della TV e, semmai, pro-
prio quella di mischiare « ge-
neri» e stili, mezzi espressi-
vi, informazione, spettacolo, 
cinema, teatro, giornalismo. 

Inline, un programma tele
visivo non puo essere giudi-
cato come un fatto a se stan-
te: esso prende valore e con-
sistenza, infatti, sia dalla sua 
collocazione nel complesso 
della programmazione (e, 
quindi, in rapporto alia poli-
tica generale dell'ente che lo 
ha prodotto). sia in ordine 
alia «lettura» che il pubbli-
co (per nulla omogeneo nel
la sua vastita) pub fame. A 
questo punto. concludeva il 
giomalista, e'e da chiedersi 
se, in realta, abbia senso as-
segnare i premi, che, oltre-
tutto, non possono costituire 
un'autentica indicazione. vi-
sto che la via seguita da un 
programma (per esempio da 
un telefilm inchiesta) difficil-
mente pu6 risultare significa-
tiva per un programma di di-
verso tema e ispirazione (per 
esempio, una biografia sce-
neggiata, o la trasposizione di 
un'opera teatrale, o una cro-
naca storica). I giurati riten-
gono dawero, considerate 
queste osservazioni, che il si-
stema dei premi sia utile? 
chiedeva il giomalista. 

II presidente si e rivolto 
solennemente verso l'interlo-
cutore e ha pronunciato un 
fatidico monosillabo: «Yes ». 
Solo una ferma insistenza da 
parte del poveretto che si il. 

ludeva di aver sollevato alcu-
ne questioni sulle quali sa-
rebbe valsa la pena di spen-
dere qualche riflessione, ha 
indotto il presidente a fare 
un ulteriore sforzo per asseri-
re — a titolo personale, ha 
detto — che per lui non era 
affatto difficile distinguere 
una buona opera da una cat-
tiva, e che tutto sta, per le 
opere drammatiche, nel vede-
re se ci sia o no «il dram-
ma ». 

Stamane, e stata la giuria 
della sezione documentari a 
comunicare il suo premio, as
segnato al programma Erava-
mo tutti uno, prodotto dalla 
TV commerciale inglese (una 
inchiesta s u 11 a progressiva 
scomparsa dei modi di vita 
cockney nella vecchia Londra 
popolare). La motivazione di 
questo premio e stata altret-
tanto, se non piu generica e 
telegrafica delle altre: e, del 
resto, anche per la sezione do
cumentari, sarebbe stato le-
gittimo ripetere il discorso gia 
fatto per la sezione dramma-
tica. Oltretutto e'erano pa-
recchi altri programmi che 
avevano il medesimo livello 
tecnico di quello premiato e 
temi anche piu interessanti: 
ad esempio, uno olandese su 
un gruppo razzista di apro-
tezione della comunitan, sor-
to a Newark dopo la rivolta 
del ghetto nero del 1967; uno 
svedese, sull'inquinamento, nel 
quale, tra l'altro, si indicava-
no per nome e cognome al-
cune responsabilita dell'indu-
stria; uno belga sulla vita di 
alcuni funzionari della pubbli-
ca amministrazione; uno tede
sco sui divertimenti del jet-
set, di intonazione satirica, e 
cosi via). 

In realta, Tassegnazione del 
premio e servita soltanto a 
esprimere una scelta di gu
sto dei giurati: e questa vol
ta, la discussione non e'e nem-
meno stata. D'altra parte, e 
giusto rilevare che i magris-
simi risultati di quest! «con-
tatti» tra giurie, giornalisti 
e critici sono omogenei, do
po tutto, alia tradizione se
condo la quale dove si asse-
gnano premi, la discussione 
non alberga. Appunto per que
sto, da anni, nelle most re e 
nei festival di tutti i tipi tor-
na la proposta di abolire 11 
sistema delle premiazioni. 
- II clima della rassegna, ad 
ogni modo, ha avuto ieri 
qualche sbalzo, quando nel 
documentario tedesco / belli 
e i ricchi sono apparse, ripe-
tute volte, le immagini (primi 
piani o campi lunghi) di al-
cune ragazze sulla spiaggia, 
integralmente nude. II nudo 
femmmile era gia apparso in 
un paio di balletti e nel tele
film tedesco La fiera dei de-
stderi realizzati (nel quale 
era contenuta anche la se-
quenza di un atto di violenza 
camale). Abbiamo avuto l'im-
pressione che i televisori del
ta sede Rai, abituati a rice* 
vere e a trasmettere, al mas-
simo, le immagini delle gam-
be nude di Raffaella Carra, 
abbiano corso il rischio di un 
infarto elettronico. 

Giovanni Cesareo 

Risuonera 
rorgano Serassi 

II grande organo Serassi di 
Serravalle Scrivia (4000 can-
ne) e stato restaurato. Co-
struito nel 1843, ha caratteri-
stiche armoniche e dimensio-
nali per grandi concetti. 

Ne e stato tempo fa deci-
so, sotto la direzione artisti-
ca della sovrintendenza alle 
gallerie e alle opere d'arte del 
Piemonte e dell'organista ti-
tolare del duomo di Milano, 
maestro Renato Fait, il fede-
le ripristino estetico ed artl-
stico. Si potra cos) risentire 
la spendida voce dell'organo 
Serassi — spenta da tanti an
ni — nel grande concerto d'a-
pertura, sabato 30 ottobre: il 
maestro Renato Fait esegui-
ra musiche di Pachelbel-Vival* 
di-Franlc Galuppi e Scarlatti. 

:: Le prestazioni e i prezzi delle FIAT aggiornate 

I Piii potente ma piu cara 
I la nuova gamma «124» 
'l I r isultat i ottenuti con I'adozione per la « Special T 1600 » e per 
/ le sportive del propulsore della « 132 » 
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Con la consueta regla la 
Fiat ha avviato le vendite 
della nuova gamma «»124 ». 
Dell'uscita del nuovi model-
li si era parlato prima in 
sede di « indiscrezloni », poi 
quando la Casa torinese a-
veva diffuso la documenta-
zione tecnica sulla gamma 
« 124 «. Ora, flssati i prezzi, 
se ne riparla con qualche 
altro elemento di valutazio-
ne in mano, visto che la 
Fiat ha fatto precedere la 
diffuslone dei listini da una 
prova, sia pure necessaria-
mente di breve durata, dl 
tutte le nuove vetture. In 
concluslone, da domani tut
ti coloro che compreranno 
una « 124» di qualsivoglia 
tipo la pagheranno di piu 
e si consoleranno con la 
constatazione di avere tra 
le mani una macchina piu 
potente e piii aggiornata. 

Come si e gia avuto oc-
casione di notare, le vettu
re della gamma che hanno 
avuto meno innovazioni so
no la 124 berlina e fami-
liare » e la « 124 Soecial »: 
un aumento di 5 CV nella 
potenza, la velocita massi-
ma portata. rispettivamen-
te. a 150, 145 e 155 chilo-
metri orari. una griglia di-
versa per il radiatore e 
qualche miglioramento nel
le nniture interne ed il gio-
co e stato fatto. Piii impor
tant! gli interventi negli al
tri modelli che, parte le mo-
difiche di linea al coupe, 
consistono soprattutto nella 
adozione di nuovi propul-
sori, derivati da quello che 
equipaggia l'ultimo modello 
della Fiat, la berlina « 132 », 
e che la Casa torinese sem-
bra decisa a sfruttare a 
fondo (si parla di una Lan
cia con lo stesso motore) 
per tutte le vetture medie 
del gruppo. 

Che cosa i nuovi motori 
significhino in termini di 
prestazioni abbiamo potuto 
vederlo a Marene, dove la 
Fiat ha la sua base attrez-
zata per le prove. Convie-
ne quindi riportare i dati 
registrati dai calcolatori per 
o?ni singolo modello, visto 
che la prova sul percorso 
stradale si e limitata neces-
sariamente — nel nostra ca-
so — a quella della «124 
Special T 1600 » e che ci ha 
consentito soltanto di con-
trollare che, nonostante le 

< prestazioni da « sportiva», 
la berlina continua ad es
sere una vettura conforte-
vole. 

Sulla base misurata. la 
Fiat berlina a 124 Special T 
1600 cc. B con cambio a 4 
marce ha ragghmto. all'u-
6Cita dal quinto chilometro, 
la velocita di 170 chilome-
tri orari; ha implegato 17" 
e 22 secondi per raggiunge-
re, con partenza da fermo, 
la base dei 400 metri che 
ha superato alia velocita di 
124,3 per coprire il chilome
tro. con una velocita in u-
scita di 152,8 chilometri l'o-
ra. La stessa vettura, con il 
cambio a cinque rapporti, 
che pub essere montato op-
zionalmente, ha realizzato i 
seguenti tempi: secondi 17" 
e 25 sui 400 metri. secondi 
32"73 sul chilometro. velo
cita massima all'uscita dal
la base di 5 chilometri, 
km./h. 169. 

Delia «124 » coupe — che 
delle vetture della gamma, 
come si ricordera, e quella 
che ha subito le maggiori 
modinche di linea. tanto che 
pud essere considerata una 
macchina completamente 
nuova — abbiamo registrato 
le prestazioni per il solo 
modello con motore 1600 e 
con il cambio a 5 marce. 
I tempi di accelerazione so
no stati: 17"23 secondi per 
passare da fermo al tra-
guardo dei 400 metri alia 
velocita di 131,1 km./h.; 31" 
e 66 secondi per superare il 
traguardo del chilometro a 
1633 km./h.; la velocita 
massima raggiunta all'usci
ta del quinto chilometro e 
stata di 181,3 km./h. 

Per il coupe con motore 
1800, sempre con cambio a 
5 marce, i risultati sono 
stati: 400 metri in 16"44 se
condi. chilometro in 30"64 
secondi, velocita massima 
al quinto chilometro 188.6. 

Analoghe le prestazioni 
dello spider 1800 la cui ve
locita massima — che la 
Casa indica ufflcialmente in 
283 km./h. — e risultata di 
189^ km./h. 

Prestazioni di tutto ri-
spetto, quindi, queste delle 
vetture della rinnovata gam
ma < 124 » e a proposito di 
prestazioni conviene sotto-
lineare ancora che per le 
sportive sono state ottenu-
te anche se i tecnici della 
Fiat sono ricorsi per l'ali-
mentazione a un carburato-
re singolo — del tipo mver-
tito a doppio corpo con a-
pertura differenziata mec-
canica del secondo diffuso-
re — che consente una piii 
semplice manutenzione, una 
piii facile regolazione 

Purtroppo, come si dice-
va all'inizio, il rinnovo del
la gamma si e accompagna-
to airaumento dei prezzi di 
listino. Eccoli: 

Fiat 124 normale L. 1 mi-
lione 340.000 mila; special 
L. 1^00.000; special T lire 
1.580.000; familiare L. 1 mi-
lione 390 mila. 

Fiat 124 Sport (4 marce): 
coup* (1600 cc.) L. 1 mflio-
ne 990 mila; coupe- (1800 c c ) 
L. 2.060.000; spider (1600 
cc.) L. 2.040.000; spider 
(1800 c c ) L. 2.110.000. Sup-
plemento per la quinta mar-
cia L. 75.000. 

II nuovo quadro strumanli dalla « 124» berlina b di piii age-
vole lettura. La plancia e stata reta piii elegante con un motive 
cenlrale in legno. Nella foto in alto: le vetture della nuova 
gamma con, in primo piano, il coupe che ha beneficiato di 
radical! innovazioni stilistiche. 

4 conclusion* della buona stagione 

Come sistemare 
il «gommone» 
II procedimento per le riparazioni e per la 

ordinaria manutenzione 

Finita, sembra definitiva-
mento la buona stagione, 
conviene pensare alia ordi
naria manutenzione del bat-
tello pneumatico e, se ne-
cessario, alia sua riparazio 
ne. 

R1PARAZIONE 
Se il battello ha subito 

uno squarcio molto ampio 
la riparazione va effettuata 
mantenendolo sgonfio, se 
invece si tratta di un buco 
piccolo occorre che sia gon-
fiato un po', tanto da far-
gli assumere la forma. 

Per realizzare la riparazio
ne procedere come segue: 

1) Carteggiare a fondo e 
uniformemente la zona che 
deve essere rattoppata se-
gnando con una penna a 
sfera i confini della pezza, 
in modo da non fare pa
sticci; la carteggiatura mi-
gliore la si ottiene utiliz-
zando un trapano elettrico 
del tipo « Black & Decker » 
predisposto per il montag-
gio di un disco abrasivo; 

2) Spalmare un sottile 
strato di colla sulla zona da 
riparare e sulla pezza, at-
tendere almeno 10 minuti e 
quindi applicare la pezza a-
vendo cura che non riman-
ga aria al disotto. A que
sto punto, nel caso di pic-
cole riparazioni, sgonfiando 
il canotto, e opportuno la-
sciare in riposo la parte ri-
parata per almeno 24 ore, 
sovrapponendole un peso 
considerevole, che deve e-
sercitare una pressione uni-
forme su tutta la parte. 

MANUTENZIONE 
Dopo Testate bisogna sem

pre smontare il «goramo-
ne » e pulirlo accuratamente 
dalla sabbia dopo averlo ri-
gonfiato senza paglioli. Lo 
si lavi quindi con un de-
tersivo blando, lo si faccia 
asciugare e lo si spalmi 
completamente di polish per 
battelli pneumatic!. Anche i 
paglioli vanno lavati con 
cura e, se scrostati, riverni-
ciati con del «flating» 
spray dopo averli carteggia-
ti leggermente. 

Le valvole vanno anch'es-
se lavate in acqua dolce e 
protette con uno strato di 
vasellina. 

Se non avete spazio suf-
ficiente per riporre il ca
notto gonfiato, provvedete a 
gonfiarlo almeno un paio di 
volte durante l'inverno e a 
ripiegarlo avendo cura di 
non ripetere sempre le stes-
se pieghe. 

Del rimessaggio dei fuo-
ribordo ci occuperemo una 
altra volta. 

M.O. 
• Oh « Jumbo u dell'Ahtalla con. 
tengono ora un maegior numero 
di passeggeri rispetto al pas-
sato. Nella cabina situata sul 
ponte superiore, che gia ospi-
tava un «salottlno» per viag-
gtatori di prima classe, sono 
state installate venti poltrone di 
economica, delle quali quattro ri-
servate ai membri dell'equipag-
gio. La capacita totale dell'ac-
rco e salita pertanto a 386 po
st!. La trasformazione e stata 
gia attuata sui 4 Jumbo che in 
precedenza avevano il salottlno, 
mentre il quinto e arrivato co-
si predisposto dlrettamente da 
Seattle. 

Dopo la «Manta 1,2» altre due novitd della General Motors 

Una «Kadett» con motore di 993 cc. 
per chi non vuole superare il litro 
Ha le stesse prestazioni del modello gia largamente collaudato • Una versione con inie-
zione elettronica della « Commodore GS » 

..<i'ii-l?,<rgjiBJ> 

'•Wjt4.VhaWilJw«li 

igmlH0mimm&p<!** 

L» Opel m Commodore GS/E» ad inieiione elettronica nella 

version* coupe • , nella foto aopra, la version* da un litre della 

•cKedett SE ». 

Secondo certe ricerche di 
mercato. in Italia le auto-
mobili di cilindrata di po-
co inferiore ai mille centi-
metri cubici danno la sen-
sazione — airautomobilista 
medio — di avere una mac
china sufficiente alle sue e-
sigenze, ma risparmiando 
a qualcosa»; qualcosa che 
poi in definitiva e di enti-
ta trascurabile rispetto al
ia durata di una vettura, 
ma che comunque induce 
inconsciamente un notevole 
numero di persone a non 
superare, nell'acquisto del
la vettura stessa, la bar-
riera della cilindrata mille. 

Tre milioni di Kadett 
prodotte, vendute e circo-
lanti hanno convinto la 
Opel che proprio questa 
macchina se proposta con 
una cilindrata leggermente 
piii contenuta, poteva sod-
disfare anche le esigenze 
di questi automobilisti, of-
frendo nel contempo loro 
una vettura di buona affi-
dabilita, che non consuma 
molto. che garantisce un 
comfort e una sicurezza 
senz'altro di buon livello. 

E' nata cosl la * Kadett 
1000», con la struttura e 
le caratteristiche ben note 
del modello Kadett (sinora 
venduto con motori di 1078 
e 1196 c c ) . ma con una 
cilindrata di 993 cc , una 
potenza di 48 CV (Din) a 
5600 giri-minuto e una ve
locita massima di circa 130 
km. orari, eguale quindi a 
quella della vettura con mo
tore da litri 1,1. 

La a Kadett 1000 n. pre-
sentata dalla General Mo-
tors-Italia nella versione 

In base ai dati delf Automobile Club 

i diminuito in Italia il numero 
delle autovetture immatricolate 

In aumento autobus, autoveicoli industrial i e motociclette 

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica iscrit-
ti al Pubblico registro autotnobilistico 
nell'agosto scorso, secondo i dati rileva-
ti in via prowisoria dall"ufflcio statistica 
dall'Automobile Club d'ltalia, sono stati 
140337, suddivisi in: 121.065 autovetture; 
201 autobus; 7.000 autoveicoli industriali; 
12.271 motoveicoli. 

Rispetto ai 141341 autoveicoli immatri-
colati nello stesso mese dell'anno prece-
dente si e registrata. pertanto una dimi-
nuzione di 1.004 uniti, pari alio 0,71%. 
Per quanto concerne le singole categorie 
risultano: una diminuzione del 2.62% per 
le autovetture; un aumento del 46,72% 
per gli autobus; un aumento del 18,40% 
per gli autoveicoli industriali; un aumen
to del 9,82% per i motoveicoli. 

Nei primi 8 mesi del 1972 gli autovei

coli nuovi di fabbrica iscritti al PRA as-
sommano complessivamente a un milio-
ne 133 mila unita, ripartite in: 1 milione 
1.109 autovetture, pari all'88^5»» del to
tale delle immatricolazioni registrate; 
1.901 autobus (0,17% del totale); 53.496 
autoveicoli industriali (4,72%); 76593 mo
toveicoli (6,76%). 

Rispetto alPanalogo periodo del 1971, 
nel corso del quale furono immatricolati 
complessivamente 1.13U13 autoveicoli 
nuovi di fabbrica si e registrato, pertan
to, un aumento di 1.786 unita, pari alio 
0,16%. In particolare risultano: una di
minuzione di 7285 unita, pari alio 0.72% 
per le autovetture, un aumento di 265 
unita (16,20%) per gli autobus, un au
mento di 2228 unita (4,35%) per gli auto
veicoli industriali; un aumento di 6578 
unita (9,40%) per i motoveicoli. 

«SE» e nei modelli berli
na 2 e 4 porte, sara dispo-
nibile dalla fine del mese di 
ottobre. 

I prezzi. Ige compresa e 
franco sede concessionario, 
sono i seguenti: Berlina 2 
porte L. 975.000; Berlina 4 
porte L. 1.035.000. 

Non sono previsti «op
tions » o equipaggiamenti 
speciali. 

Annunciando l'introduzio-
ne sul mercato italiano del
la piii piccola delle Opel, la 
G.M. — che ha recentemen-
te annunciato l'introduzio-
ne sul nostra mercato di 
una «Mantai> da 1,2 litri 
— ha pure proceduto al 
lancio di un nuovo modello 
di grossa cilindrata: la ver
sione con iniezione elettro
nica e con cilindrata leg
germente maggiorata della 
a Commodore GS ». 

II risultato dell'introdu-
zione di tale innovazione si 
sintetizza in una vettura di 
collaudato successo sotto 
1'aspetto linea, comfort, pre
stazioni e sicurezza, ma che 
offre maggior potenza, ve
locita e accelerazione, in 
concomitanza con un minor 
consumo. 

Piu precisamente, il mo
tore di 2784 cc. della Com 
modore GS/E eroga 160 CV 
(Din) a 5400 giri, con una 
velocita massima di 195 km. 
orari per la berlina e di 
200 km./h per il coupe, con 
un'accelerazione — per en-
trambe le versioni — da 0 
a 100 km. in 9"3. 

n consumo. per una vet
tura di questa cilindrata, 
appare particolarmente con-
tenuto grazie appunto all'i-
niezione elettronica: esso e 
di litri 11,3 e di litri 10.7. 
rispettivamente per la ber
lina e il coupe, per 100 chi
lometri. 

II sistema ad iniezione, 
controllato tramite un cal-
colatore elettronico, che la 
Opel ha realizzato insieme 
alia Bosch, consente pero 
altri notevoli vantaggi, qua
li ad esempio una maggior 
elasticity del motore, una 
migliore tenuta del minimo 
a basso numero di giri (an
che con temperatura ester-
na molto fredda), un fun-
zionamento del tutto per-
fetto — in virtu appunto 
del calcolatore — per cui 
non occorrono interventi 
per modinche o aggiusta-
menti, una piu Iunga dura
ta del motore per 1'esatto 
dosaggio della benzina in 
base alle precise esigenze 
specifiche del motore stesso. 

La nuova Commodore 
GS/E e dotata dl serie del 
servosterzo e di uno espoi-
lem. 

I prezzi di listino in Ita
lia, franco sede concessio
nario e compresa 1'Ige. so
no stati cosl flssati: «Com
modore GS/E* berlina 4 
porte. L. 2550.000; m Com
modore GS/E» coupe Li
re 2595.000. Le consegne i-
nizieranno nel mese di no-
vembre 1972. 
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