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/ servizi di ricerca alle giornate del ((Premio Italia)) di Torino 

La TV sperimentale 
costretta in un ghetto 

E* riservata solo agli addetti ai lavori - Un modo per neutra-
lizzare tutte le opere di autentico impegno sociale - Le proposte 
della TV francese, delta tedesca Westdentsche e della RAI-TV 

DALL'INVIATO 
TORINO, 24 settembre 

La rassegna dedicata ai la
vori prodotti dai servizi spe-
limeutali della TV francese, 
della tedesca Westdeutsche 
Rundfunk e della Rai-TV, che 
ha concluso a Torino venerdl 
le giornate del Premio Italia, 
si e dimostrata, com'era fa
cile prevedere, l'iniziativa piu 
interessante tra quelle pro-
mosse quest'anno dal nuovo 
hegretariato generale per ar-
ricchire la manifestazione. 
Piii interessante e piu stimo-
lante della stessa rassegna 
principale, e di questa. certo, 
anche piii organica: sia per
che ogni servizio ha cercato 
di imbastire un discorso sui 
lavori presentati, sia perche 
l'intera rassegna convergeva 
verso un unico tema, quelle 
appunto della ricerca e del
la sperimentazione. 

Le proiezioni sono avvenu-
te nell'auditorium della Rai, 
alia prcsenza non solo dei 
critic!, ma anche di un pub-
blico formato in buona parte 
da giovani. che ha seguito 
con costante attenzione i la
vori, non di rado piuttosto 
ostici per chi non sia abi-
tuato a certe operazioni tec-
niche e culturali. La prova 
ultima dell'interesse suscitato 
dall'lniziativa sta, ci pare, nel-
la richiesta di un dibattito, 
che e venuta, nella terza gior-
nata. proprio dal pubblico: 
la durata delle proiezioni e 
l'impreparazione degli orga-
nizzatori in rapporto e. una 
simile possibilita, ha poi im-
pedito che questa esigenza — 
pur esplicitamente accettata 
dai responsabili del servizio 
sperimentale della Rai — fos
se soddisfatta. 

II servizio di ricerca della 
TV francese, diretto da Pier
re Schaeffer, che ha ormai 
dodicl anni di vita e svolge 
il suo lavoro iungo un arco 
inolto ampio di iniziative, ha 
presentato una selezione inte-
sa a documentare tre dire-
zioni di ricerca: quella desti-
nata a prcgrammi che, come 
ha detto la vioe responsabi-
le del servizio, vogliono « far 

da tramitf tra il pubblico e 
gli specialisti e i grandl intel-
lettuali, vivi o morti >»; quella 
destinata a offrire ai giovani 
autori la possibilita di par-
lare alle grandi platee; quel
la destinata a sperimentare 
le possibilita di interpretare 
e demistiflcare la realta per 
mezzo dei suoni e delle Im-
magini. 

Abbiamo visto cosl un bra-
no di una biografla del gran-
do utoplsta del '700 Charles 
Fourier (che alternava brani 
sceneggiati a interviste e a se-
quenze di sapore fortemente 
simbohstico); una sequenza 
tratta da un documentario 
sul musiclsta Pierre Henry 
(che cercava di far vivere di-
nanzi agli occhi del pubblico 
il mondo delle persone e de
gli oggetti come lo vede, ap
punto, Henry, quando scrive 
musica); due brevi studi sul 
rapporto tra immagine e suo-
no (uno dei quali realizzato 
con il calcolatore elettronico) 
e un disegno animato teso a 
esprimere l'ossessione e Tan-
goscia attraverso il gioco del
le forme; un brevlssimo bra-
no iniziale del documentario 
storico costruito con gli spez-
zoni ancora inediti tratti dai 
film girati dai fratelli Lumie-
re e dai loro operator! alia 
line del secolo scorso (un la
voro che, gia da quel poco 
che abbiamo visto, ci e par-
so di straordinario interesse: 
vorremmo vederlo, e per in-
tero, sui nostri teleschermi); 
innne un lungo documenta
rio di cronaca suile corse 
motociclistiche, « girato » dal 
ventenne Jerome Laperrousaz 
con l'intento di indagare nel
la vita quotidiana dei corri
dor! per rilevarne le contrad-
dizioni, le difficolta. per rin-
venirvi il segno dello sfrutta-
mento e di differenze (tra i 
corridori pagati dalle case e 
i corridori «privati») che si 
possono deflnire di classe. 

La rassegna tedesca e sta-
ta piu ristretta: riservata e-
sclusivamente a studi suile 
possibilita della TV in rap
porto alia musica. Abbiamo 
visto un documentario sul 
ballctto e sulla vita dei dan-

TELERADIO 

PROGRAMMI 

TV nazionale 
1 0 , 0 0 Programme cinematogra-

fico 
(Per la sola zona di To
rino) 

1 8 , 1 5 Porto Pelucco 
Programme p«r i piu p e-
cini 

1 8 , 4 5 La T V dei ragarzi 
Immagini dal .-nondo - Poly 
a Venezia 

1 9 , 4 5 Telegiornale sport 

Cronache ital iane 

2 0 , 3 0 Telegiornale 

2 1 , 0 0 II del i t to Dupre 
Film Reg'a di CltriitiB-.-
jscque Interoreti Purre 
Brasssur, Marina V la+ / , 
Bcuryil, Vnna L u i , L'mo=r-
to Crsini, Joie-Luu De Vil -
lalcnga. 
Chnstian-Jacque, dignitoto 
rnislieran'e transalpine, r i -
cavo « Il cielitto Dupre » c'a 
v t rcmanio di Jsan Labor-
ce. ccnfezionando un rac-
conto « giudiz:ario > moiio 
somijlianta alls « req-J'S'to-
ne cin»matografiche » di un 
allro reguta francsse, !,">«-
cialista in cicesio genere 
i »« awocato An-ire Ca/at-
•e « II delitto Dupre » e 
imp-rmato iulle abiii nac-
c i raricn di una g icvne 
dc-.na cr-e ha ucciso il n u -
nto ma tente di far rica'ie-
re la cotpa eel dslttto «u 
una mferm t a che da I ' l l 
pa :i preids/a cvra della 
Mtt'ma 

2 2 , 5 5 Pr ima v is iore 

2 3 , 0 5 Te'egiornale 

TV secondo 
1 8 , 0 0 P r o d a m a z i o r e dei vinci-

tor i del Premio Ital ia ' 7 2 

2 1 , 0 0 Teleg ;ornaIe 
2 1 . 1 5 Inccntr i 1972 

« Ritc-rx; in P05 <i c-i'-;r» 
<.ci Dc»-.e-> co Canta'ce » 
Un s:"/ir c C G ui»oc* 
G ; c a v a " ; 

2 2 , 1 5 Concerto ciel pianists 
V l a d i m i r K c r c v i t i 
V t s cr» di rrsde- c C-<^-
p n, Dcrer. co Sca''a">, 
Robert Sc^uman^, *'e«»n-
c»r 3cri»o -., Vic* rr r He-

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GI0<?NALE RADIO - Ore: 7, 8, 12, 

13, U. 15, 17 20 e 23. ore 6.05-

Mattutino musicale; 6,54. Almanac-

co; 8,30. Canioni; 9,15. Voi ed io; 

12.10: Via col dijeo: 13,15: Hit 

Parade, 13,45- Spano libero, 14,10. 

Zibaldcne italiano; 16 A tu per 

tu. 16,20- Per voi giovani, 18 Pre

mio Italia 1972; 18,45: I tarocchi; 

19 Italia che lavcra- 19.15: Un 

ccmpleiso, Gli Alluminoseni; 19,30 

Country & western 20.20 Concerto. 

21,50: Discoteca sera, 22,20: Artfa-

t i e r i torio; 23,10. II giraskEtcr.es 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30, 7.S0, 
3 30, 9.30. 10,30. 11.30. 12.30, 13 
e 30, 15.30. 16 30. 17.30. 19.30 e 
24. ore d II mattiniere, 7.40 Bjcn-
g orno. 8.14 Wusica espresso, 8,40. 
W^icdramma; 9,14 I tarccchi, 9,50" 
« Piccolo monda antico », 10,05: 
Canrcni p«r tutti, 10,35- Aperto per 
fene 12,10 Reg'cnah. 12.40 Alto 
g'ad.me-ito, 13 50 Come e perche, 

14 Su di g in . 14 30 Regicnali: 
15 Disco su d sco 15 35 Per i na 
v g»n:i 16 C»r»rai. 18 /.terr.entc 

I n usica e. iS.ju I "5 p,*y""C , 0 ' 
j Vil la, se-nore Vi l la, fortissimamente 

Villa, 19.30 Rad.cse'a. 20.10 An-
t'ata e ri<o-no 20 50 S-.persc-TC: 
22.4C « L'e.-e.Jita deiia pnera ». 23 
e C5. /-'us ca ligg-ra. 

TERZO PROGRAMMA 
O re 9 JC Ecrr.trutc in Italia 10 
Concerto I I I poe~i s.n-cn ci f'i 
Lisit. 11,45 Vus.c-e italiar*. 12 
e 2C A'c'i.v j del di«co. 13 Ir>-
te"~erzc. 14 Liederistica 14 'Jj 
lr:«rc-ati ri i j ' i e d? 0331; 15 70 
« II Djrc'-egg o • 17 20 Mosicr* r'i 
J'odaly. '6 Ncfz e ric! Terro 18 
e X V J S ca fegje-a. 1°.15 Con
certo sera'e 20 II r^e'cdraTi.a. 
21 G ornj'e del T c i c 21 30 Cc."-

i ce-:o. 22,2o C0r1.-ersj7.cns 

I p rogrammi jugoslavi • svizzeri si r i fcriscono al l 'ora locate • 

non a quel la laga l * in v igor* in I ta l ia . 

Televisione svizzera 
G>-e 13 10 Per 1 barr imi ( * 

ce'er,) . 19.C5- Teicsicrna'e; 19,15 
S'irn Jc' n - Ccrso di lingua n -
g'ese 19.45 Le manovre delle 
truppe d aviaiicr« e di difesa an-
tiaerea (a color.). 1935: Obicttivo 
socrt; 20,20 Teleg ornale, 20,*5. 

La Ieggentla dei due ca-.i tz gaii 
(a colon) . 21J5: Enciclooedia TV 
- Ircontro al'a pittura (a colon); 
21,55: G-oacchino Rossini . Docu
mentario suIla vita de' ce'ebre 
cempojitore; 22,45. Telegiornale. 

Televisione jugoslava 
Ore 9.35-11- La TV • tcuola; 

16,10 Let ere d. fra-ces«; 17,30: 
Rassegna dei prograrrmi; 17,35: 
No'izianc; 17,40. « Fiabe mutica-
li >. 18 Giardioetto TV. < II non-
no e la raoa ». 18 15 La crcr.aca, 
18 JO: « Studio 071 »; 19. « D i i -

mocl del t u » , programma per I 
giovani; 20: Telegiornale; 20,25: 
Bollettino meteorclogico; 20,30- La 
odissea della pace; 31: Matej Bor: 
< La teuola della nctta» sceneg-
giato; 22,30: Telegiornale. 

Televisione Capodistria 
Ore 20*. L'ingolino dei ragani 

(a colon); 20,15 Notinano. 2I,3C 
Cmenotes. Documentario della se-
ne Survival (a colcri). 21 L'ug-J*-

glianza cemincia a casa Telefilm 
della sen'e « Fattona Prati Verdi »; 
21.3C. Musicalmente. Beat Club. 
Spettaeolc musicale. 

zatori; la registrazione di al-
cuni brani di un concerto 
(nei quali si cercava di por-
tare interpreti e strumenti al 
rango di protagonista); un 
programma nel quale, con il 
diretto aiuto di tre composi* 
tori, si sperimentuvano la 
possibilita di mettere in re-
lazione immagini e suoni, di 
visualizzare, diremmo, il « cli-
ma» della musica. 

II servizio sperimentale del
la Rai-TV. infine, ci ha mo-
strato due brani didattici sul 
lavoro teatrale tsul «Mimo 
corporate» di Yves Lebreton 
e sugli esercizi eseguiti dal 
laboratorio di Wroclaw sulla 
scorta delle teorie di Grotow-
ski): un estratto da una bio
grafla di Bertolt Brecht 
(Brecht in America) girato da 
Marco Parodi, lavoro di gran-
dissimo interesse, che vor
remmo vedere presto e ben 
collocato sul nostri telescher-
mi; un telefilm-parabola di 
Ivo Mlcheli, teso a mettere 
in evldenza il carat tere op
pressive e razzista della « ra-
gione» bianca in rapporto 
con la «istintualita » dei po-
poli del Terzo mondo, sulla 
scorta di una reinterpretazio-
ne del Robinson Crusoe; e, 
infine, una favola popolare 
sui rapporti tra !a Vit? e la 
Morte, girata da un colletti-
vo brasiliano cui partecipava 
Glauber Rocha. 

Dal la visione di tutti questi 
lavori, cosl diversi tra loro 
e spesso non facili da deci-
frare, scaturivano alcune ri-
flessioni sulla sperimentazio
ne in TV, che ancora oggi, 
come hanno sottolineato in 
particolare i dirigenti dei ser
vizi francese e tede^co, vlene 
guardata dagli organism! ra-
diotelevislvi « come un ragaz-
zo turbolento cui si lascia 
oualche soldo perche smetta 
di dare fastidio ». Ci sembra, 
innanzitutto, che la ricerca 
tenda troppo spesso a prati-
care le vie di una eccessiva 
« specializzazione », seoarando 
la SDerimentazione delle pos
sibilita tecniche del mezzo 
dai nroblemi che la realta. 
politica e sociale, pone oggi 
a chi lavora per la televi
sione. 

In questo senso, ci pare 
che 1'attenzione a un forte 
impegno verso i contenuti, di
mostrata dal servizio speri
mentale della Rai-TV, pur ne-
gli indubbi limiti che emer-
gono poi nelle opere realiz-
zate, sia una indicazione po
sit iva che pone questo ser
vizio (pur cosi giovane: ha 
appena tre anni) in una po-
sizione di avanguardia. 

In secondo luogo, ci pare 
che quasi nulla sia l'attenzio-
ne dedicata a possibili nuovi 
modi di produzione (il lavo
ro di equipe, la costruzione 
di programmi in collabora-
zione con gruppi di telespet-
tatori, l'elaborazione di nuo-
ve tecniche per la «diretta»), 
la cui esigenza, pure, e po-
sta imperiosamente proprio 
dalla natura « sociale » della 
TV. In questo senso, la ten-
denza a oilrire spazio agli au
tori giovani in chiave del tut-
to tradizionale, diremmo con 
spirito mecenatistico, puo es-
sere nobile ma non ci pare 
produttivo. 

Ci sono poi le possibili ri-
cerche sui rapporti tra TV 
e pubblico: qui non ne ab
biamo viste. Ma la documen-
tazione presentata dal servi
zio sperimentale francese sug-
gerisce che, in Francia, esse 
vengono compiute. In que
sta direzione, come m quella 
della riflessione sulla strut-
tura degli organismi (vera e 
propria indagine della TV su 
se stessa), sarebbe assai pro-
ficuc svolgere un lavoro. 

C'e, infine, il problema del 
rapporto tra lavoro di spe
rimentazione e programma-
zione normale: forse il piu 
grosso. E* del tutto evidente 
che, per risultare veramente 
utile, la ricerca dovrebbe svi-
luppare possibilita da trasfe-
rire poi rapidamente nella 
produzione dei programmi 
che di sera in sera vengono 
trasmessi. 

I servizi spenmentali. inve-
ce. e lo dimostra ampiamen-
t» resperienza italiana, fini-
scono per somigliare oggetti-
vamente a ghetti dove si com-
piono operazioni che finisco-
no per interessare soltanto 
gli «addetti ai lavori». Da 
qui. probabilmente. anche una 
certa astrattezza che i lavori 
sperimentali spesso assumo-
no. Ma c'e di peggio. Ci e 
sembrato di cogliere, nelle pa
role di alcuni tra i dirigenti 
di questi servizi. la tendenza 
a considerar'* spenmentali 
tutti i lavori di autcntiro im
pegno sul piano dell'indagine 
sociale e cullurale: come se 
la prospettiva dovess-e essere 
quella di sviluppare sempre 
d: piu la programm^zione 
normale nel senso de-̂ li spet-
tacoii di pura e\-asione, per 
rollocare a parte ogni lavo
ro «serio». Non si tratta, 
punroppo, di una prospetti
va campata in ana, dati gli 
orientamenti del potere tele-
visivo nei vari Paesi, oggi 
perfino peggiorato dal siste-
ma delle co-produzioni. 

Ma e chiaro che i servizi 
di ricerca, pena il totale stra-
volgimento della loro stessa 
funzione. dovrebbero muover-
si in direzione esattamente 
opposta, servendosi dei loro 
mezzi, ancorche deboli, per 
collegarsi a tutti coloro che 
lavorano alia produzione te-
levisiva e al pubblico, e per 
contrastare, giomo per gior-
no, quella prospettiva, anzi-
che offnre al potere un luo
go r. istituzionale » ove confi-
nare la produzione dei pro
grammi che si ritengono «pe-
ricolosin. «noiosi», insomma 
capaci di stimolarc gli inte-
ressi piu autentici e la ra-
gione dei telespettatori. 

Giovanni Cesareo 
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> Una interessante novita nella gamma Citroen per il 1973 

Un motore piii potente e la «GS» 
sale all'altezza della sua fama 
Una versione con propulsore di 1220 cc si affianca a quella da 1015 cc della quale sono 
gia stati venduti 300 mila esemplari - Immutati i modelli minori della Casa e potenziati 
quelli maggiori - La « SM » ad iniezione elettronica 

In poco meno di due an
ni la Citroen ha venduto 
in tutta Europa qualcosa 
come 300.000 «GS» nelle 
version! Comfort, Club e 
Break. Un successo certa-
mente lusinghlero, ma c'e 
da domandarsi quail pro-
porzioni avrebbe assunto 
se sin dal momento del lan-
cio la « GS » fosse stata of-
ferta con due diversi equi-
paggiamenti, come finalmen-
te la Casa francese si e 
decisa a fare. 

Quando venne presentata 
la « GS », infutti, gli esper-
ti prima e il pubblico poi 
ebbero a lamentare che una 
vettura di concezlone tanto 
moderna, che offrlva una 
tenuta di strada eccellente, 
che garantiva una frenata 
sicura, che era facile da gui-
dare, che offriva un gran-
de comfort, avesse il suo 
« tallone di Achille » nella 
limitata potenza del moto
re. 

E' un difetto, questo, al 
quale sono sensibili soprat-
tutto gli automobilisti ita-
llani, abituati ad usare mac-
chine di cilindrata modesta 
ma molto «spinte >» e che 
ancora hanno dell'automo-
bile una concezione tutta 
particolare; non e detto, 
tuttavia, che anche negli al-
tri Paesi europei l'apparizio-
ne della « gamma GS » non 
determini un ulteriore in-
cremento delle vendiie di 
questo modello della Ci
troen. Quel che e certo e 
che in Italia le vendite del
la « GS » aumenteranno an
che se, per avere la vettu
ra con motore piii potente, 
si dovranno spendere 59 
mila lire in piu. 
Rispetto al modello «GS 

Club 1015 cc» — che con
tinued ad essere venduto, 
ma che non sara piii dispo-
nibile nella versione con 
convertitore di coppia — 
la «GS 1220» non presen-
ta esteticamente modifiche 
di rilievo. AH'interno i ri-
piani della plancia e del 
cruscotto hanno la stessa 
linea ma sono costruiti con 
un nuovo materiale antivi-
brazioni; di diverso disegno 
il portacenere e la grlglia 
dell'altoparlante; nuovi la 
foderina di protezione del 
cambio a cloche e, owia-
mente, la sigla « 1220 » sotto 
il vano portaoggetti. 

La struttura del nuovo 
motore di 1222 cc e la stes
sa del motore di 1015 cc: 4 
cilindri orizzontali contrap-
posti, raffreddamento ad a-
ria, testata e blocco cilindri 
in lega leggera, due alberi 
a camme in testa. L'incre-
mento di cilindrata e stato 
ottenuto aumentando l'ale-
saggio e la corsa del moto
re di 1015 cc che passano 
rispettivamente da 74 a 77 
mm e da 59 a 65,5 mm. La 
potenza e cosi salita da 61 
CV (SAE) a 6750 giri/mi-
nuto a 65,5 CV a 6.000 giri. 
Significativo il fatto che 
mentre il rapporto di com-
pressione e sceso da 9 :1 a 
8,2:1, la coppia massima 
e passata da 7,5 kgm (SAE) 
a 3^00 giri/minuto a 9,2 
kgm a 3.250 giri. 

Non si e potuto effettua-
re un confronto dei tempi 
di accelerazione, che sem-
brano decisamente aumen-
tati mentre la velocita mas
sima ha subito un modesto 
incremento: dai 148 km/h 
della «GS » con motore di 
1.015 cc a! 151 della «GS» 
con motore di 1.220. I con-
sumi, indicati dalla casa 
per la «GS» 1.015 in litri 
7/8 per 100 km, viaggiando 
ad una media di 80 km/h, 
passano per la « GS » 1.220 
a 8/9 litri per 100 chilo-
metri. 

II nuovo modello «GS» 
nella versione « 1220 Club » 
— per il momento non e 
prevista 1'introduzione del
la versione « comfort » — 
sara venduto in Italia a 
1349.000 lire. La versione 
break costera 1.609.000 lire. 
Sovrapprezzi di L. 42.000 
per la versione con vemice 
metallizzata e di 115.000 
per il convertitore di cop
pia. 

Nella gamma 1973 della 
produzione Citroen non so
no previste variazioni per 
i modelli « Mehari », Dyane, 
e AMI 8. Modificata invece 
la gamma D/DS che — 

1 come avevamo annunciato 
— comprende nuovi model
li: DS super 5 e DS 23 <a 
carburatore ed a iniezione) 
che sostitmsce la * DS 21 »: 
e stata inoltre potenziata la 
o DS sp.^cial ». 

Una novita, infine, anche 
per la «SM» < che, come 
si sa e la piii earn delle 
vetture Citroen, costando 
di listino qualcosa come 
6.495.000 lire) le cui pre-
stazioni sono state incre-
mentate con 1'adozione del-
l'aliment izione ad iniezio
ne elettronica, in sostituzio-
ne del sistema a tre car-
buratori doppio corpo. Sul
la Citroen « SM » la poten
za e cosl passata da 180 
CV (SAE) a 6.250 giri/mi
nuto a 188 CV (SAE) a 
6.250 giri'minuto. La cop
pia massima e passata da 
23,8 kgm a 4.000 giri a 24,1 
kgm. sempre a 4.000 giri. 
La velocita massima della 
i S M > e sahta a 228 chi-
lometri orari. Nessuna va-
riazione 6 stata apportata 
alia carrozzeria, ma i ve-
tri azzurrati e il condizio-
natore dell'aria sono ora 
montati di serie, a maggior 
soddisfazione dei pochi pri-
vilegiati che possono per-
mettersi macchine di que
sta classe. 

Nella foto in a l to : la Ci troen « GS » nella versione « Club » con 

motore di 1 2 2 0 cc. La linea inconfondibl le della vet tura , che ha 

trovato non pochi imi tator ! , non e stata modificata. Qu i sopra: 

un part icolare della fiancata con la targhetta che consente di 

distlnguere la « G S » magglorata dal p r i m o model lo, che con-

t inua ad essere venduto a 1 . 3 9 5 . 0 0 0 l ira nella versione « Con-

for t » e a 1 . 4 9 5 . 0 0 0 l i re nella versione « Club » . 

«Test» 
alpino per 

autocarri Fiat 
Una dimostrazione 

con autocarri pesan-
ti a pieno carico ha 
avuto luogo nei glor-
ni scorsi suile Alpi 
austriache. 

Nel q u a d r o di 
questa «LK\V-Alpen-
fhart», organizzata 
dal gruppo veicoli 
industriali Fiat, quat-
tro veicoli del tipo 
«684», «619» e «697» 
hanno superato, con 
un peso totale a ter
ra da 16 a 42 tonnel-
late, due t ra i va
lient alpini piu im-
pegnati: il Gross-
glockner ed il Passo 
di Turrach. 

Le caratteristiche 
del percorso (22 chi-
lometri di salita con 
piu di 25 tornanti e 
pendenze medie del 
12-13 per cento nel 
primo caso, penden
ze lino al 20-25 per 
cento nel secondo) 
hanno messo in evl
denza quali risultati 
si possano ottenere 
con motori impostati 
anzitutto suH'elevato 
valore della coppia 
e su un andamento 
di curva che ne ga-
rantisca la costanza 
nella fascia piu am-
pia di utilizzazione 
del motore . 

Sara presentata al Salone di Torino 

Beta: una Lancia 
nella tradizione 
Un vago comunicato delTazienda di Chivasso 
Dovrebbe sostituire la « Fulvia » - Motore 
derivato da quello della « 132 » 

• La scorsa settimana le agenzie di stampa hanno dira-
mato un dispaccio cosi concepito: La Lancia, >< nferendosi 
a inesatte mdiscrezioni apparse negli itltimi tempi», in-
forma che «al prossimo Salone internazionalc dell'auto-
mobile di Torino, in programma dal i- al 12 novembre, 
prcsenterii un nuovo modello denomlnato "Beta"»; sulla 
nuova vettura mancuno particolaii: e stato anticipato sol
tanto cite si tratteru di una media cilindrata. Al dispaccio 
seguiva poco dopo la foto che riproduciamo e che, senza 
aggiungere molto di piii, dava una certa idea della vet
tura. Soprattutto, dava modo ai giornali che non sono 
soliti seguire tutte le indiscrezioni sulla produzione auto-
mobilistica di parlare di questa nuova Lancia. Si tratta 
del primo modello completamente onginale nato nella 
fabbrica di Chivasso dopo che, tre anni fa, la Lancia e 
entrata a far parte del grupuo Fiat. 

Lo stesso nome scelto per la vettura sembra voler 
segnare una divisione netta tra la vecchia e la nuova 
produzione, senza tuttavia buttare a mare il bagaglio 
della tradizione della Lancia. Abbandonata la denomina-
zione delle vie consolari (Aurelia, Appia. ecc.) e non 
potendo riprendere del tutto la serie dell'alfabeto greco 
— inaugurate da Vincenzo Lancia all'inizio dell'attivita 
della fabbrica — per non far confusione con la casa del 
Portello, alia Lancia nan deciso di saltare la lettera Alfa 
e di riprendere, appunto, con la Beta, un modello che 
ebbe successo all'inizio del cecolo. A quel che se ne sa, 
la «Beta» rientra in quella categoria che, in Italia, e 
considerata delle vetture medio-superiori. La nuova vet
tura, che sostituira nella gamma Lancia la «Fulvia » do
vrebbe essere una trazione antenore equipaggiata con 
un motore derivato da quello della Fiat « 132 ». gia adot-
tato anche per la « 124 Special T 1600 » e per le sportive 
della gamma Fiat « 124 ». Da'e le origini del motore, non 
e esclusu che la «Beta» ven^a offerta in almeno due 
diverse cilindrate: quella da litri 1,6 e quella da litri 1,8. 
Sembra infine che, anche nel prezzo, verrano rispettate 
le tradizionl Lancia: la u Beta» dovrebbe costare piii di 
due milioni. 

Provata ia Benelli «250 2 /C» 

Una bicilindrica per chi 
disdegna le maximoto 
E' la sola vera nuova moto italiana nel settore delle 250 
cc - L'estetica, le prestazioni e il prezzo 

Equipaggiata con il nuovo motore Diesel 

Consuma quanto una «500» 
la Opel Rekord 2100 D 
Disponibile in tre versioni - Le americane della General 
Motors al Salone dell'automobile di Torino 

La Benelli «330 2C» e Tultimo di quei 
magniflci sette intditi modelli immessi 
quest'anno sul mercatc dalla Casa pesarese 
ed e la prima vera moto nuova di una 
Marca italiana, in un settore. quello delle 
250 cc , tanto interessante quanto dimen-
ticato. 

L'aspetto estetico e decisamente positivo 
e denota una accurata ricerca di Styling 
da parte dei disegnatori di De Tomaso: 
filante e compatta la «250 2C» e snella 
e massiccia alio stesso tempo, e appaga 
gia a prima vi=ta anche l'occhio dell'ap-
passionato piii pignolo. Perfetto il serba-
toio con il tappo a scat to e a tenuta sta-
gna, « pulite » le due lxtrse lateral!, como-
do ma fuori moda il sellone nbaltabile al-
1'indietro per accedere aH'utilissimo vano 
porta oggetti; ben sagomato il manubrio 
con i comandi decisamente appropriati; 
dawero favolo'« per estetica e utilita 
(date le caratteristiche deJIa macchina) la 
strumentazicne comprendente il contagiri, 
tarato fino a 10.000 e il tachimctro-conta-
chilometri che segna 180 kmh e le tre 
spie: gialla quella deU'indicatcre del fol-
le, verde per rinserimento delle luci di 
citta o di p^.rcheggio. blu per la luce ab-
bagliante. 

Vistoso ma mdispensabile e non certo 
stonato il grande faro antenore; di aspet-
to solido le due forrelle Marzocchi; ag-
gressivo, e, come vedremo poi, non solo 
d'aspetto, il freno antenore a quattro ga-
nasce da 180 mm. con pn«e d'ana a forte 
alettatura per il raffreddamento; dieci e lo
de per i due cerchi d'alluminio Borram e 
per i pneumatici surdimensionati; lineare 
e compatto il telaio a doppia culla chiusa 
in tubi d'acciaio. 

E veniamo al motore, autenMco pezzo 
forte; ottimamente racchiuso nella «cul
la w, possente e compatto, bellissimo con 
l'estesa alettatura dei cilindri e delle teste, 
ci sembra pessa rappresentare dawero un 
esempio di linearita e semplicita costrut-
tiva. Bfcilindrico a due tempi, aspirato con 
i cilindri afflancati e inclinati *rontemar-
cia, sviluppa ben 25 HP al regime di 6850 
giri con la coppia max di 2,6 kgm. a 6500 
giri. Alesaggio e corsa di 56x47 mm. con 
una cilindrata totale, quindi, di 231,4 cc.; 
10:1, il rapporto di compressione; i car-
buratori sono due DeH'Orto VHB 22 BS/ 
BD. L'accensione e a volano magnete al-
tematore con bobine esterne; rawiamento 

Nella foto qui a fiance la Benelli « 250 2/C » 
vista da II'a I to. SI noti la completa strumenta-
zione. Nella foto qui sopra: un particolare che 
matte in rilievo il compatto blocco del motort 
e l'estesa alettatura. 

e a pedale; la frizione a dischi multipli 
in bagno d'olio: il cambio, con la leva 
singola sulla sinistra, e a cinque rapporti. 

In sella. Da fermo. la prima impressio-
ne e ot'ima con i picdi che toccano sal-
damentc terra e con le braccia legger-
mente divaricate e il busto quasi del tutto 
eretto. Ruotiamo la chiave d'accensione 
situata nella parte destra della moto, sot-
to il serbatoio. apriamo entrambi i ru-
binstti del carburante (miscela di normale 
o super al 5 per cento di olio) npriamo 
lo starter tirando il manettino all'indietro 
e dopo due a calci» sul pedaio d'awia-
mento il bicilindrico emette dagli scarichi 
il timbo carattenstico di tutti i due tempi. 
Prime piacevoli constatazioni: minimo per
fetto. sllenziosita eccezionale (sembra un 
motore elettrico), assoluta assenza di vi-
brazioni e di « scampanamento » dei pisto-
ni. caratteristiche negative, invece. di tanti 
pluncilindrici giapponesi. La leva della fri
zione si comanda s^nza sfcrzo, rinserimen
to de'.Ia prima, invece, awiene in modo 
nimoroso. perfetto il comando dell'acce-
leratore. cd apertura rapida. Tiriamo le 
marce sui 4500-5000 giri e in quinta viag-
giamo a 100 allora. 

Indovinati i rapporti. ben distanziati 
1'uno dall'altro anche se si sente un certo 
distacco quarta quinta per la !unghezza di 
quest'ultima, marcia ottima, uero. quando 
si va molto forte o in autostrada. 

Con la lancetta del contagiri in zona 
rossa, si passano i 145 kmh mentre ap-
piattendosi sul serbatoio, Ia velocita au-
menta di 8-10 kmh. Le soddisfczioni mag
giori, la nuova bicilindrica Benelli, le of-
fre sul misto: veramente, qui si ha modo 
di apprezzare appieno le eecellenti doti di 
accelerazione, di stabilita e di frenata di 
cui dispone. 

E il consumo? Marciando tranquilli in 
autostrada (90-100 kmh) si toccano i 20 
chilometri con un litre; tirando come 
dannati e cambiando alia... Saarinen, ft 
meglio cambiare discorso. 

In definitiva e una macchina ottima sot-
to tutti gli aspettt, ideale soprattutto per 
chi disdegna i quasi due quintal! e i 
troppi HP delle mwdmoto e per chi vuole 
gustare appieno il piacere della moto ve-
loce e sicura, spendendo «solo» 463.000 
lire su strada. 

M.F. 

Sulla scia del successo 
registrato in Europa dalla 
«Rekord », che ha costret-
to la Adam Opel ad isti-
tuire turni supplementari 
di produzione, la General 
Motors Italia ha deciso il 
lancio nel nostro Paese del
la Opel « Rekord » con mo
tore Diesel. La vettura sara 
disponibile a partire dalla 
fine del mese prossimo e si 
raccomanda, nonostante il 
prezzo, a coloro che usano 
la vettura per lavoro e 
« macinano » ogni anno de-
cine di migliaia di chilo
metri. II costo per il car
burante si aggira, infatti, 
suile 650 lire ogni 100 chi
lometri, inferiore quindi a 
quello di una « 500 ». 

La a Rekord 2100 D» sa
ra disponibile in tre ver
sioni e cioe due porte stan
dard, quattro porte stan
dard, quattro porte lusso. 
Sara possibile trasportare 
sei persone se si richiede. 
con sovraprezzo di 10.000 
lire, il sedile anteriore a 
panchina, che non e per6 
previsto per la n lusso ». 

II motore che equipaggia 
la versione Diesel della a Re
kord » e un quattro cilin
dri a quattro tempi, raffred-
dato ad acqua, di 2067 cc 
di cilindrata, con un rap
porto di compressione 22:1. 
Eroga una potenza di 68 
CV SAE o 60 CV DIN a 
4.400 giri, con una coppia 
massima di 12 Kgm a 2500 
giri e consente alia vet
tura di raggiungere una ve
locita massima di 135 chi
lometri orari, che viene an

che mdicata come velocita 
di crociera. 

Alia <: Rekord » equipag
giata con il Diesel sono sta
te apportate modifiche alia 
meccanica, proprio in fun
zione del diverso propulso
re, ma per tutti i partico-
lari che hanno avuto ne
cessity di un ridimensio-
namento, si e fatto ricorso 
ad elementi gia impiegati 
in altre vetture della Opel 
e, in particolare, sulla 
« Commodore », 

I prezzi — contenuti dato 
il tipo di vettura — sono 
stati cosi fissati: Berlina 2 
porte standard 2.160.000 li
re; berlina 4 porte standard 
2.260.000 lire; berlina 4 por
te lusso 2.370.000 lire. 

La GM Italia, annuncian-
do 1'introduzione della O-
pel « Rekord Diesel » ha an
che fornito informazioni sui 
modelli americani 1973 della 
General Motors. Al salone 
di Torino si potranno ve
dere la Cadillac Fleetwood 
Brougham, la Chevrolet Im-
pala, la Chevrolet Corvette, 
la Pontiac Firebird e la 
Chevrolet Camaro. mentre 
non ci saranno la Buick 
Regal, la Chevrolet Laguna 
e la Pontiac Grand Am, che 
sono le vetture completa
mente nuove del gruppo. 
Ma, come si sa, in Itaiia 
si vendono in un anno po-
cne decine di auto di di-
retta produzione america-
na e la presenza dei model
li USA della G.M. e pro
prio soltanto una questione 
di prestigio. 

II risonfiamento sul cofano tradisce sulla Opel «Rekord 2100 D* 
la presenza del motore Diesel. 

Una del pochi modelli C M . americani che saranno presentati al 
Salons di Torino: la Cadillac «Fleetwood Brougham». Anche 
qwtsta vettura • munita di paraurti special) ad ammortizzatori 
• materiale elastico per I'assorbimento di piccoli urti. 
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