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L'«Ores tea» riproposta da Itonconi a Spoleto 
* J -

Eschilo-kolossal venato 
d'irrisione e d'angoscia 

Non sempre, comunque, l'« organizzazione 
dello spettacolo » e l'« interpretazione del 
testo » procedono in un rapporto dialettico 

DALL'IMVIATO 
SPOLETO, 1 luglio 

Sella stcssa chiesa sconsa-
crata di San Nicoid, dove vi-
de la luce anni or sono /'Or
lando furioso. il Festival di 
Spoleto accoylie un'altra crea-
zione di Lttca Ronconi e del 
suo gruppo: TOrestea. Son e 
(liiesia. come sapete. una « pri
ma » assoluta. La trilogia di 
Eschilo lu gia data in analoga 
edizionc, to scorso autunno, 
a Belgrado, poi a Venezia, 
quindi a Parigi e. per una so
la sera, a Roma. Scrupoli (chc 
parvcro eccessivi) delle auto-
rita preposte alia vigilanza 
antinfortunistica impedirono te 
annunciate numerose repliche 
nella capitate. Quegli ostaco-
ti sembrano adesco limossi, 
ed e possibile chc. da Spo
leto. Z'Orestea inizi una se-
conda vita meno effimera. 

La rappresentazione si ar-
ticoia, e vero. su una gran 
macchina (scenografo e co-
stumista Enrico Job): due 
piattaforme rettangolar't, la 
prima di norma fissa. ma 
die pud oscillare alioccasio-
nc come un'altalena. e dota-
ta di aperture attraverso le 
qualt emergono alia superfi-
cte persone e cose; la secon-
da. mobile e divisibile, che 
cala di quando in quando dat-
I'alto, si colloca a mezza al-
tezza. o combacia in parte 
con t'altra. accogliendo pur 
essa attrezzi e presenze uma-
ne. II pubblico e disposto. 
a diversi livelli (e non da tut-
tt si ha una visione compren-
siva) su Ire lati del rettan-
golo. mentre uno dei lati mi-
non sfocia in un successivo 
spauo. variamente utilizzabile. 

Al legno di cui e in buo-
na misura Vapparato, si ag-
giungono altri elementi « pri-
mordiali»: terra, pietra, fuo-
co: ma anche oggetti moder-
n'r libri. macchine per scrt-
vere. telefoni seppure di gu
sto antiquato. Queste idtime 
sono perd immagini balenan-
ti soprattutto al principio. e 
compagne di quello stentato 
balbettare c salmodiare del 
coro, che signiftca la difji-
volta del recupero di mitt e 
titi remoti nell'epoca e nella 
coscenza moderna. 

Rammentiamo in br.ne Var-
gomento delle tre tragedie: 
in Agamennone ;/ re di Argo, 
tornuto vincitore dalla gaer-
ra di Troia. viene ucciso dal
la moglie Clitennestra. e dat-
lamante di lei. Egisto. i qua
li s'imjKidromscono del pote-
re: vittima delta strage e an
che Cassandra. I'indovina mai 
creduta. che Agamennone ha 
condotto come sua prigionic-
ra c concubma. Nelle Coefore 
;/ ftglio di Agamennone. Ore
ste, insieme con la sorella 
Elettra. compie vendetta spie-
tata Ftigh assassini del padre. 
Tormentato dalle Er'tnni ma-
ternc. per aver colpito a mor-
te Clitennestra. sarii liberato 
da questa ossessione nelle 
Eumenidi. grazie all'aiuto del 
dio Apollo, suo protettore. e 
all'intervento risolutivo delta 
dea Atena: il tribunate non 
piii divino. ma umano. da lei 
iondato. assolvera infatti Ore-
ste. 

Cost, dai tempi bui che era-
no gia leggenda nel secolo di 
Eschilo (525-456 avanti Cristoj. 
la parabola dell'Oreslea. ci 
porta sino alia nascita delta 
democrazia ateniese, includen-
do nel suo arco una somma 
di motivi reliqiosi. j)Ohtici. 
sociali. culturah. civili: basti 
pensare alia disputa stilla con-
sanguineita, che si conclude 
con t'affermazione delta su-
premazia dell'ascendenza pa-
terna su quella materna. Alia 
chiave stohcistica, il regista 
ha comunque anteposto. pur 
dichiarando di tencr conto di 
molteplici suggestioni. quella 
antropologica. E' indubbio. 
del resto. che il ricorrente 
simbolo della stera spaccata 
seppure allude alia scissione 
c al conflitto tra Occiden-
te e Oriente (Grecia contro 
Troiai. non stimola tanto pa-
ralleli di attualita. coinvolgen-
ti realtd sociali e statali a noi 
vicine. quanto una cruda ri-
tlessione sulle origini barbari-
che delt'uomo. sulta o«a ro-
cazione canmbalesca, sul suo 
destino ferale. sulla sua an-
goscia cosmica. 

Sell 'Agamennone campeggia 
nltresi un pupazzo di pane. 
che viene spartito e mangia-
to. a ricordare il sacrificio 
di Ifigema. ma anche i molti 
trisli prccedenti della stirpe 
degh Atndi. Questo dramma 
d'una maledizione familiare 
assume, appunto. cadenze do-
mesliche. quasi borghest. nel
le Coefore. dove ai accentua 
il perimetro casalingo rispet-
to a quello cittadino. Nelle 
Eumenidi . il clima e taga-
mente fantascientiftco: uno 
siondo di mote c trasparen-
ti tute senza testa, come lar-
ve incorporee. e un'asscmblea 
di mamchmi prtci di rolto. 
quali schermitori mascherati 
per un aftratto duello (ma 
il fascmo inquietante che que
ste stilizzate sagome sprigio-
nnno rimanda. r.on per caso. 
alia pittura metatisica). Inu
tile sottolineare che la cele-
brazione. fatta da Eschilo. 
delle leggi ordinatrici del suo 
Paese acqutsta nella prospet-
tira ronconiana un timbro di 
imsione. Se non dalle Furie. 
Oresle (cioe Vuomo) sari per-
seguitato, spaurito da nuoti 
totem e tabu: governi, gturie. 
istituzioni repressive d'ogni 
generc, la sua malattia est-
slenzmle c ingvanbilc. 

Non sempre, comunque, la 
<T organizzazione dello spetta 
colo * e l'« interpretazione del 
testo» (legiltima. benchi as-
sai discutibilef procedono in 
un rapporto dialettico. L'aspra 
bcllezza degli oggetti, la qua-
Ufa visuale delle situazioni 
possono risultare devianti nei 
riguardi della parola. c con-
tcrirc. al tullo un'mcrzia sta-
tuaria, a contrasto col dina-

mismo stesso dell'impianto 
sccnico. Regista e attori com-
piono tuttavia un generoso 
sforzo per dare spicco insie
me al senso c al suono del 
tessuto verbale. per raccor-
dare ad essi gesti, mimiche, 
movimenti, in un cquilibrio 
c scambio non facili tra al
ia tragicita. deformazione e-
spressiomstica, distacco iro-
nico e critico. 

In tale quadro non troppo 
omogeneo. Marisa Fabbri si 
impone come una Clitenne
stra di grande jorza e di no-
tevole sottigliezza: e un bel 
risalto ha Claudia Giannotti 
nei panni di Elettra, un per-
sonaggio teso e tagllente co
me una lama: e Massimo Fo-
schi da il dovuto peso pla-
stico e vocale ad Agamen
none, a Pilade, ad Apollo. 
Umbcrto Orsini ha preso il 
posto di Glauco Mauri nelle 
vesti di Oreste, e riesce be
ne soprattutto nel rendernc 
il dolorosa smarrimento. Ma-
riangela Melato e Cassandra: 
figurativamente perjetta, e 
impostatn in modo giusto 
(ma ci e parsa un tantino 
giii di voce). Sergio Nicolai 
(un adeguato Egisto). Anita 
Laurenzi. Barbara Valmorin, 
Anita Barlolucci, Miriam Ace-
vedo, Marzio Margine, Piero 
Di lorio. Gabriella Zampari-
ni. Gabriele Tozzi hanno evi-
denza nel contorno. 

I taoli effettuati sull'opera 
(tradotta da Mario Vnterstei-
ner) sono stavolta. o e una 
nostra imoressione. meno pe-
santi, anche se stimiamo un 
errore aver tolto dall'ambi-
guo benvenuto di Clitenne
stra ad Agamennone I'accen-
no alia lontananza di Oreste. 
con relativa spiegazione. che 
indica un punto fondamenta-
le nella slruttura e nella pro-
blematica dell'Orestea. Lo 
spettacolo. comunque, dura 
un'ora piit di quello proposto 
a Roma (e sono dunque cin
que ore e mezza, oltre all 
intervalli). Ma Vinteresse del 
pubblico e vivo, e gli applau-
si scrosciano fitti. 

so Sav io l i Agge< 

Al Festival dei Due Mondi 

«Dafne» troppo 
all'americana 
Discutibile ricupero da parte del «Pro Musica Antiqua» 
dl New York della composizione di Marco da Gagliano 

DALL'INVIATO 
SPOLETO, 1 lugl io 

II « New York pro musica 
an t iqua» . che celebra il tra-
guardo dei vent'anni (il com-
plesso fu fondato nel 1953), 
collaudo giii nel terzo Festi
val dei due mondi, la sua in-
fanzia prodigiosa, esibendosi 
nel 19ti0 (aveva sette anni) nel 
Daniele: una sorta di sa
cra rappresentazione medieva-
le, realizzata — nell 'arbitrio 
che fatalmente sovrintende a 
tali ricostruzioni — con misu
ra e con credibile schiettez-
za. Inoltratosi nell'eta. il « Pro 
musica antiqua » di New York 
si e spmto anche in tempi a 
noi piii vicini, ma non per 
questo piii sicuri. ai fini del
la credibilitii di cui sopra. 

Tant 'e , mentre da noi si e 
un po ' riluttanti nei confron-
ti di siflatte iniziative, all'e-
stero e'e molto entusiasmo 
nel r idare occasione di vita 
e di spettacolo a certe pri
me manifestazioni di quello 
« stile rappresentativo » (cioe 
l 'cpera) . che, per essere na-
to in Italia, comporta per gli 
stranieri , oltretutto, la neces
sity dl « recitar cantando » in 
lingua italiana. E noi ritenia-
mo di poter valutare la mag-
giore o minore credibilita del-
l 'assunto, at traverso la dizio-
ne italiana. Cib non per una 
pignoleria, ma p r o p n o perche 
era una esigenza fondamen-

PROGRAMMI 

TV nazionale 
1 8 , 1 5 La T V dei ragarr i 

1 9 , 4 5 Telegiornale sport 
Cronache italiene 

2 0 , 3 0 Telegiornale 
2 1 , 0 0 La donna fantasma 

Fi lm. Regia di Robert 5'od-
mak. Interpret!: rranchot 
Tcne, Ella Ramej, Alan Cuf-
t'S. Thomas Gomer. 
Cci.nncia con « La denna 
fantasma » - realuiato in 
USA r.el i?-iA — un breve 
ciclo dedicate al reg.sta 
fedeico Robert Sicdmak. re-
eentemente icemparso. Pic
colo maestro di una nar-
rst.va a suspense di vec-
ch.a maniera, Siodmak l a 
*aDyto imocrre le sue sug
gestive atmosfere quantc e 
piu di Hitchcock in i>na 
Hollywood auerta ogli au:o-
n eurccet fuggiti dal na-
nsmo e dalla guerra An-
ens se Siodmak cenebbe la 
g'ona soltanto ccn la pro 
tiuzione f-cllywocdiana n«gli 
e^ni quaranta, il suo d»-
butto ccme regnta e note 
.olmente antccedente, Negli 
?nni trenta, infatti. a Ber-
I'-.o, Sicdmak veniva ccnsi-
rie<-ato. essie-ne a Billy Wil -
r'er e Fred Zmreman, ccr-e 
•~ro fra i g o/am regisii 
c u ccmet tent i . 

22,50 Prima visione 
23,00 Te!eg :ornale 

TV secondo 
17,00 T V M '73 
21,00 Telegiornale 
21,20 I riibattiti del Te'egcr-

nale 
P-ograrr-ra * c- 'a ci Ga-
I'z-t Fa.ere 

r 22,20 Concerto 
°ooert Casacesv-s i-.te'e-eta 
<—js>cre ci Ca-n.! e Sa r.t-
S i f l * 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO- ore 7. 8. 12. 
13. 14, 17. 20, 23; 6,05. Mattu-
tino musicalo, 6,51: Almanaccc; 
7,&b: Leggi e sememe; 8,30; Can-
10m; 9: II mio pianoforte; 9.15: 
Vci ed IO, 11,30- Quarto program-
n-a; 12,-M- II sudamerican'a. 13,20. 
Hit Parade, 14,1C. Corsia preferen-
:iale. 15. Per vci gicvani; 16,tf) 
Lo lavagna d'orc. 17.06- II g.ra-
scle; 18.55: Country and western, 
19,25- Memento .iius-cale; 20.20: 
Concerts, dirctto da G. Prete; 21.50: 
II Palio di Siena. 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO: ore 6.30, 7,30. 
6,30, 10,30. 12.30. 13,30. 16.3«. 
17,30, 13.3C, 19.30. 22.20. 6 II 
mettiniere. 7.43; BuOngiorno; 8.14: 
Ccmplessi d'estate; 8.40: Come e 
percre. 8.54- //elodramma: 9,35-
Senti che mus ca': 9,50 * Margo »; 
10.05 Un disco per Testate. 10.35 
Special ogg-. 12.10 Regionali, 
12.43 Ai:o gradirrento. 13,35-
BLCngi^mc:, 13,50 Come e perche. 
14 Su C. g . ' i . 14,30 Rc^.o-ah, 
15 I rcmanri del'a s tc ia . 15.45" 
Cerarai 17.25 ChicTiate Rcma 
3131 15.55 Superstate. 20.10 An-
data » ntornc, 22,45 l?zz itana-
rc . 23,05 /.'usica legge-a 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 9.33: Benvenuto in Italia. 10 
Concerto. I I : Musiche di Racnrr.a-

i nirov; 11.40 Wusica nel te"-po, 
. 13 30 Ir.!err-ezjc. 14 30- Pnlitcn1* 
[ 15 II 900 stor.co; 16 • D.do and 

Ac-.eaj », 17,20: Wusica leggera. 
12: Mt^sich- di Gt'm-.mtn-; 18,45 
Antic"! ornar,,; 19.15 Concerto se-
ra'e. i 0 , l ' " j ! , : * con-en-cpca-

I rea, 21 G.crr.ale oel Te-rs, 21.30. 
, « Pirati »..li ivc'e ». 

I programmi Jugoslav! « svizreri f i riferiscono all'ora local* • non 
a quella legale in vigore in Italia. 

Televisione svizzera 
O-e 13.X Pe- i b a r r b n . 19 13 
Te'eg or.-a e (a cs'c- i ) 19 2C Pro-
fes^c-r Lcr. t t (a co'cr.) 19.5C 
Ob ett .-o soc-t, 20 20 Te'eg c i - * e 
Is ; : : * i ) , 20.*3 I c*-i b-.-g c c . 

21 IS E^c.clooed i TV - • Pittcr: 
i" Franca cal 900 a oggi » (a 
c c c r i ) 21,55 C . c a j c B ues Fe
stival (a coc-r.) . 22 45 Te'eg cr-
r a e 

Televisione jugoslava 
Ore 17,i5 L' l i 'cr i -at .ca. '» c b » ' -
re'-ra e i 'OTp-Te-s 17 45 r»c? -
z if c. 17.45 Tri-.T* ss c-*e r> r*->-
r.^-ette. 18 0<l t bro e e l e fa,= * 
12 15 La crc-a;a. 18 30 \\ > : 
-.'''. rc^.s glie-e a t t M " » e : gr 
r*'cr , 1°: I "* cv i~: per : s o-.s 

• 19^5- CirTC-
»5 &T» e. 2C.X 

f- r-^:.. 10 Te 
Le ot7» St t 'a t t . 

21 Zv.-c-i r~ir S -tic • L *bnsc » 
te ec--a'ri'ra 22 IC I t tg c -f > 22 
e 30 Esta-e !?»'»' rt s.c- a il 
-c-i ^'Siso Lu'-'ac c 

Televisione Capodistria 
Ore «3 L'argc'iro oei r a j a a i C»'-
tc . - an.n-ati (a co'cr ) 20,15 Te
les crt't, 20,30 V js i ta ! r r * - -e 
« Reg Var.-r / S'-cw », spe'tecc'o 

musica'e pruna parte I * cc : r i ) 
2 1 . X C rve^ctes « Le a'g^e . , oc-
comentaro del oc ;G « La \'.-c.» del 
rra-e » (a cc 'cr i ) . 

Radio Capodistria 
Ore 7 Bucn g crro in musica. 7,30 
IJctiiiaric, 8 , X . Ventirr.ila I re per 
il vostro progran-.rr.a 9. K't'.dd.t n 
vCQt. 9.15 E' con no- ; 9,30 Nc-
Tinaric, 9.41 Ir.terrreiro musici-
le, 9,45 Vanna. un'amica, tante 
amicF*. 10.15 Munca, ncvit*. 10 
e 21. Di melody in melodia; 10.30 
RiO ma'e in l.nea, 10,45 «Groori». 
con i Kirg Crimscn, 11 13 Wus -
ca per voi, 11.20 GiOrnate rude 
12 Brmdiarro ccn.. ; 13, Luredi 

socrt 13,10 Disco p i - rtisco r e-
ro, 13,30. I^otiiiario, 13.40 Mmi 
lu»e-bo«, 14 Galleria musica'e, 
14 45 Lcngo'ay club. 15,30 Disco-
r » m j , 16- Ouattro pas?i ccn ; 16 
e 10 Notmano. 16.40 Parata di 
orchestre. 30- Boon* sera in mu-
sca. 20.30 Notuia-.o. 20.40 Pal-
ccscenico cpenstico. 21,30 Chia-
rosc-jri muticali . 22- Alcha from 
HtMtn. con EUis Presley 22.30. 
rV^tiiiario, 27,35; Grar-di interpreti. 

tale auella di «scolpi re» la 
parola. A tale esigenza gli 
autori piii consapevoll sacri-
flcavano ogni orpello esterio-
re. Sicche pensiamo che, 
quanto piii certe realizzazio-
ni si allontanino da un ita-
liano comprenslbile, tanto piii 
esse siano luntane anche da 
una fedelta all'originale. 

In tale convinzione, ci con-
solida ora la realizzazione, 
nel teatro Caio Melisso, del
la Dajne — libretto di Otta-
vio Rinuccini (del quale non 
si e capito quasi nulla) — di 
Marco da Gagliano (1775-1H42), 
quale e stata, appunto, offer-
ta dal complesso di New 
York. II quale, sotto l'appa-
renza di un rigore filologico, 
ha piuttosto svelato una so-
stanza incline all'improvvisa-
zione. consentendo sia che 
Topera losse annunziata come 
« barocca» (il che e una be-
stialita, tenuto conto dello 
spirito umanistico e rinasci-
mentale, cui erano impron-
tale le prime manifestazioni 
d'opera lirica), sia che si sor-
volasse sulle stesse avverten-
ze per la realizzazione che 
il musicista lascio nella pre-
fazione alia Dafne, e che, so
no — diremmo — d'obbligo, 
considerando che la musica, 
nell'originale, non ha indica-
zioni relative agli s t rumenti . 

La scena di Apollo che fin-
ge di suonare hi lira (secon
do le avvertenze, il suono 
deve venire di lontano come 
misterioso, «piii che ordina-
rio », il che signiflca straordi-
nario, non dozzinale), quan
do porge l'ultimo saluto alia 
ninfa amata e perduta, e sta
ta troppo grossolanamente 
realizzata, perche si possa. 
poi, prestar credito a tut to il 
resto. Apollo — e il racconto 
che Ovidio svolge nelle Me-
tamorfosi — eccitato da Cu-
pido , vien preso d 'amore per 
la bella Dafne, ninfa caccia-
tr ice. La insegue, s ta pe r rag-
giungerla, quand'ecco che la 
fanciulla, per volere celeste, 
viene sot trat ta alle brame di 
Apollo trasformandosi in una 
pianta di alloro. 

La Dafne del Gagliano, rap-
preienta ta a Mantova nel 
1608. e piu importnnte di quel
le del Peri e del Caccini (nel 
1627 Heinrich Schuetz ne com
pose una anche lui, sul libret
to del Rinuccini t radotto in 
tedesco), ma fu poi sopra-
vanzata dalle opere del Mon
teverdi. 

Nell 'ambito di una panto-
mima, piii che di una inten-
sa recitazione, lo spettacolo 
si awa le . tuttavia, di una 
sgradevole veste musicale. tes-
suta da George Houle (suo-
na anche il flauto a becco) 
con pochi s trumenti . di una 
sobria soluzione scenica (e 
appunto il barocco non e'en-
t ra ) , inventata da Santo Lo-
quasto, nonche di voci (la 
vernice d'antico ha bisogno 
di qualche ritocco) quale piu, 
quale meno aazzeccata». Fun-
zionava bene quella di Ovidio 
(Ray Devoll >. meno bene 
quella di Apollo (Daniel Col
l ins) . mentre con a l teme vi-
cende si e dispiegata la voca-
lita di Judy Hubbel (Cupido 
e Dafne). Christine Whittle
sey fVenere), nonche del co-
ret to ininfe e pastori ruspan-
ti) che ha vivacizzato lo spet
tacolo. . 

Si replica, tra martedi e 
domenica ogni sern. 

Erasmo Valente 

Concluso senza 
primo premio 

il concorso 
di violoncello 

«G. Cassadb» 
F1REN2E, 1 lugho 

II terzo concorso lntema-
zionale di violoncello « Gaspar 
Cassado », orgamzzato dall'en-
te autonomo del Teatro Co-
munale di Firenze. non ha un 
vincitore. Sono stati assegnati 
il secondo premio all'israelia-
no Michael Maisky e il terzo, 
ex-aequo, aU'americano Timo
thy Eddy e alia giapponese 
Keiko Matsunami. 

La manifestazione «Crissa-
d 6 » e ?tata preceduta da j 
uno speciale concorso, aper to . 
a tutti i compositori italiani j 
e stranieri residenti in Italia, ', 
per una composizione m pe r i 
violoncello solo o con accom-
pagnamento i»: ne e risultato 
vincitore il giovane musicista 
lucchese Gaetano Giani Lupo-
rinl la cui «musica per vio
loncello e pianoforte» e sta
ta inclusa nel programma del
le prove del « Cassad6 ». 

:• Ef in fase di avanzato collaudo in Cecoslovacchia 

) lk« mm b H . « « . P«U 
I della Skoda «firmata» da Giugiaro 
•• La sua immissione sul mercato e prevista per la fine del '74 - Ha una cil indrata di 1500 cc e si affian-
l* chera ai modelii attualmente in produzione - Adotta la trazione anteriore • Le probabil i prestazioni 

:• 

La Skoda ha in fase di ! 
avanzato collaudo su stra- • 
da in Cecoslovacchia una i 
ineditn berlina a quattro 
porte con motore di 1500 
centimetrl cubici di cilin
drata. La nuova Skoda e 
destinata ad afflancarsi agli 
attuuli modelii e dob la 
« 100 » standard, la « 100 L », 
la « 100 LS » e la « 110 R ». 
come fe noto i primi tre 
modelii sono dotati di car-
rozzeria berlina a quat tro 
porte, mentre il quarto e 
un coupe a due porte e 
quat tro posti. 

La Skoda « 1500» ha gia 
sin d'ora tutte le carte in 
regola per inserirsi con au-
torita nel settore delle ber-
line europee di 1500-1600 c c . 
non soltanto per la sua raf-
finata meccanica che le con-
sentira delle prestazioni ot-
timali. ma anche per la sua 
linea molto moderna, fun-
zionale e raffinata, dovuta 
alio stilista Giorgetto Giu
giaro, responsabile dello 
Studio Ital Design di Tori
no. 

La nuova Skoda « 1500» 
disporra di una carrozzeria 
molto larga e al tempo stes
so di lunghezza contenuta; 
un accentuato dietro condi-
zionera le due flancate, con-
tribuendo a slanclarle este-
ticamente. Gli archi dei 
passaggi ruota saranno con-
traddistinti da una slabbra-
tura superiore che si «amal-
gamera» con le fiancate sen
za creare una interruzione 
di linea. I montanti del pa-
diglione avranno uno spes-
sore molto esiguo per non 
limitare la visibilita, ma 
nell 'interno sara inserita 
un'« anuria » di acciaio con 
funzioni di « roll-bar »; nei 
montanti posteriori del tet-
to saranno ricavate le fe-
ritoie per lo scarico della 
ar ia viziata dall 'abitacolo. 
Queste feritoie seguiranno 
l 'andamento della linea di 
cintura della carrozzeria. 

La parte posteriore della 
Skoda « 1500» pub essere 
definita del tipo «fast-back»; 
si tratterii pero di un'inedi-
ta e originale interpretazio
ne di questo sfruttatissimo 
tema stilistico, dovuta a 
Giugiaro, che ha saputo con-
ferire alia carrozzeria della 
Skoda « 1500 » una notevole 
carica di personality. I fa-
nalini posteriori di segnala-
zione e posizicne incorpore-
ranno anche le luci di re-
tromarcia; saranno applica-
ti alle due estremita del 
pannello di coda e si tro-
veranno sistemati proprio 
in corrispondenza dei due 
angoli e pertanto risulteran-
no ott imamente visibili. 

II frontale della Skoda 
« 1500» sara caratterizzato 
da una mascherina a svilup-
po totale con sottile incor-
niciatura cromata e griglia-
tura nera opaca; i fari sa
ranno soltanto due, di for
ma rotonda ma non e esclu-
so che una versione « Lus-
so » del modello base possa 
essere equipaggiata con due 
coppie di fari alio jodio, 
oppure con due fari rettan-
golari dai contorni arroton-
dat i . II cofano anteriore sa
ra corto e compatto, gra
zie anche alia disposizione 
trasversale del motore. 

Passando ad un esame 
tccnico della Skoda « 1500 » 
bisogna innanzitutto pre-
mettere che il modello de-
finitivo potra anche essere 
sottoposto a delle modifi-
che d'impostazione rispetto 
a quello attualmente in col
laudo. Possiamo comunque 
anticipare che il motore sa
ra a quat t ro cilindri in li
nea disposto trasversalmen-
te . leggermente inclinato 
nel vano anteriore; sara 
realizzato in lega leggera 
con monoblocco in presso-
fusione e canne dei cilin
dri riportate in ghisa. La 
distribuzione si avvarra di ; 
un albero a camrae in lest a . 
mosso da una cinghia den- . 
tata (ma e prevista anche j 
la soluzione di una dop- ' 
pia catena contenuta in ap- j 
posito car ter ) ; il raffredda- • 
mento sara ad acqua con | 
ventilatore elettrico a inne- j 
s to termostat iro. I 

La trasmissione si efTet- j 
tuera sulle mote antenor i I 
a mezzo di una frizione mo- i 
nodiscu a secco dotata di I 
comando idraulico e di un j 
cambio a 4 marce completa- I 
mente sincronizzate. con le- > 
va di comando a « cloche » • 
cent rale. i 

I freni saranno a disco ; 
sulle ruote anteriori e a j 
t amburo su quelle posteno- i 
n ; il circuito frenante l- j 
draulico sara doppio e di- i 
spor ia di un limitatore di ! 
frenata agente sulle ruote ' 
posteriori in funzior.e del 
carico. per evitare il peri- ! 
coloso bloccaggio delle m o . 
te stesse. ! 

Le sospensioni della Sko- | 
d?. o 1500 » saranno a ruote • 
indipendenti i schema Mc J 
Pherson) anteriormente e • 
ad assale rigido posterior- j 
mente; le molle saranno eli-
coidali con ammortizzatori j 
telescopici idraulici e barra j 
di torsione trasversale anti-
rollio. 

Per quanto riguarda le 
sospensioni posteriori, biso
gna dire che esistono at
tualmente dei prototipl di 
questa Skoda « 1500» dota
ti di sospensioni indipen
denti , con brace! longitudi
nal! « tirati », che consen-
tono un perfetto assetto del
le ruote. quali che siano le 
condizioni di carico. 

Un cenno Inflne alle pre
stazioni della nuova Skoda 
«1500»: il modello norma-
le, con carburatore mono-

L'eleganle linea della Skoda a 1500 » in un dlsegno della Ital Design di Torino. 

corpo, dovrebbe sviluppare 
75 cavalJi (DIN) e consen-
tire una velocita di 155 chi-
lometri all 'ora, la versione 
« LS » con carburatore dop
pio corpo e potenza di 85 

cavalli (DIN) dnvrebbe in-
vece poter raggiungere I KiO-
165 chilometri all 'ora. 

Secondo le informazioni 
diffuse dalla Motorest di 
Roma — che e l'importatri-

ce generate della Skoda per 
l 'ltalia — la nuova vettu-
ra cecoslovacca dovreboe 
fare la sua comparsa sui 
mercati europei sul finire 
del 1974. 

Interessate cinque 

Case automobilistiche 

Nuovo 
sistema 
antiurto 
a cuscino 

Cinque grand! case auto
mobilistiche europee — in-
forma l'agenzia T.M.I. — 
partecipano alia messa a 
punto di un nuovo sistema 
di sicurezza automatico a 
cuscino, annunciato per la 
prima volta l'anno scorso 
in forma di prototipo dalla 
Accles Britax in Gran Bre-
tagna. 

II sistema impiega tarn-
poni o cuscini-atti a impe-
dire che il conducente e i 
passeggeri vengano scagliati 
contro l 'interno dell'auto-
mobile in caso di frenata 
brusca o di collisione. I 
programmi di messa a pun
to at tualmente In corso in-
teressano la British Ley-
land, la Chrysler U.K.. la 
Ford, la Simca e la FIAT. 

Una vettura Leyland Ma
rina e gia stata munita di 
un sistema del genere e sot-
toposta a prove esaurienti 
per un periodo di 12 mesi. 
Tre altre vetture Marina 

I ver rarno ora munite della 
versione piii recente e sot-
toposte ad un programma 
di prove per famiglia. Inol-
tre, una vettura Ford Cor
tina e una Chrysler Aven
ger vengono munite del si
stema per prove operative. 

Una «trasformazione » dell'Autozodiaco 

Fuoristrada con 
la V W California > 
Con una scatola di montaggio i l classico 
« Maggiolino » diventa una « dune buggy » 
La spesa non e eccessiva 

I risultati di un'inchiesta tedesca 

Bere poco per 
guidare sicuri 
Le dosi di alcoolici sopportabili dagli auto-
mobil ist i - Una proposta di regolamenta-
zione ai Consiglio d'Europa 

II a Maggiolino » Volkswagen nella version* « California » visto 
posteriormente. 

I VEICOLI da fuoristrada vanno lentamente diffon-
dendosi anche in I tal ia sopra t tu t to d a quando hanno 
fatto la loro comparsa i « dune buggy » di derivazione 

Volkswagen. La meccanica — derivata da quella del «Mag-
giolinoi) — e infatt i molto robusta ed assicura all 'utente 
dei « dune buggy » tu t t a l'efficientissima rete di assisten-
za della Volkswagen in I tal ia e all 'estero. 

Ora l'Autozodiaco di Pianoro (Bologna) che d a t em
po produce diversi modelii di « d u n e buggy» (letteral-
men te «pulce del deser to») , compreso il « K i r b y » con 
meccanica nuova di fabbrica della Skoda « 100» berlina, 
nell ' intento di raggiungere tut t i quegli appassionati di 
fuoristrada che non possono permettersi un vero e 
proprio « d u n e buggy» ha messo a punto una riuscita 
trasformazione della Volkswagen « Maggiolino ». i cui pez-
zi vengono venduti in scatola di montaggio al prezzo base 
di circa 200.000 lire. 

Questa trasformazione non contempla la sostituzione 
della carrozzeria originale Jon u n «gusc io» in vetroresi-
na — come nel caso del classico « d u n e buggy» — ma 
prevede soltanto la modifica del frontale e della coda. 
nonche l'adozione di parafanghi piu ridotti . costruiti in 
vetroresina. 

II « k i t » — o scatola di montaggio che dir si voglia — 
comprende. oltre ai gia citati parafanghini . anche il com
plesso del frontale (cofano. pannelli e calandra) c la pre-
sa d 'aria d inamica per il carburatore posteriore. comple
ta di pannello di raccordo con la scocca, che si ritrova in 
corrispondenza della grigliatura di raffreddamento ricavata 
al di sot to del lunotto. Nella ca landra anteriore, s tudiata 
in modo da consentire di superare facilmente ostacoli e 
asperita del ter reno senza che vi siano interferenze con 
la carrozzeria. sono ricavati gli alloggiamenti per i due 
fari. 

A RICHIESTA l'Autozodiaco fornisce tu t ta una va-
J\ s ta gamma di «opt ional n con i quali e possibile 

•*• completare e « personalizzare » la Volkswagen « Mag
giolino » trasformata per il fuoristrada e che e s ta ta de -
nominata « California ». in omaggio a trasformazioni del 
genere e.seguite dagli appassionati di oltre Atlantico. 

Tutt i i pezzi necessari alia trasformazione della Volk
swagen « Maggiolino :J in «California » sono repenbiii 
presso i van Concessionari della Volkswagen in Italia. 
che possono prowedere anche alia fornitura di tut t i gli 
« optional;» sopra citati . Chi desidera potenziare il moto
re. per ottenere maggiori prestazioni. sopra t tu t to per 
quan to riguarda la velocita massima e l'accelerazione. pud 
montare i due carburatori con relativi collettori. Anche 
l ' interno della n California » puo essere « personalizzato >> 
con 1'impiego di sedili a\-voIgenti ed anatomici e con una 
tappezzeria piu lussuosa. che comprende anche i tappet mi 
in '< moquette ». 

Un'inchiesta in Italia 

Diminuita 
I'opposizione 
all'uso delle 

cinture di 
sicurezza 

L*85 per cento degli 
automobilisti italiani 
che acquista le cintu
re di sicurezza, le usa 
normalmente. Tale al-
ta percentuale si spie-
ga in quanto, non es-
sendo in Italia ancora 
obbligatorio attrezzare 
l 'auto di cinture, chi 
lo fa volontariamente 
si propone evidente-
mente di usarle. 

Da un'indagine effet-
tuata dall ' Ispettorato 
Circolazione e Traffico, 
e emerso che gli auto
mobilisti che non usa-
no, pur possedendole, 
le cinture di sicurez
za si giustificano af-
fermando di non farlo 
per « pigrizia », di u-
sarle «solo fuori cit-
ta » o solo « nella neb-
bla ». 

Dall'indagine e risul
tato pure che I'oppo
sizione psicologica al
l'uso delle cinture « ap-
pare ormai molto di
minuita i). 

D'altro canto, l'utili-
ta ai fini della sicurez
za delle cinture fe in-
dubbia — aggiungono 
gli esperti — e lo pro-
va il fatto che. ad e-
sempio, in Svezia, do
ve la cintura e na ta e 
dove nei mesi invema-
li si cammina sul « ver-
glas ». dacche sono sta
te adottate le cinture 
i m o n i si sono ridotti 
del 40-50 per cento. Ov-
viamente, le cinture 
non sono il toccasana. 
Comunque. nell ' inci-
dente a 200 chilometri 
orar i . un automobiii-
sta si salva con le cin
ture perche in realta 
Timpatto finale dopo 
la frenata aw iene ge-
neralmente a 40-50 chi
lometri orar i . 

« Nei Iiniiti normaii 
— concludont* gli e-
sperti — degli inciden-
ti medi. l'litilita delle 
cinture e assoluta. m-
discunbile -. 

Le strode / II traffico 
Meno incident! 

nel 1972 sulle 

autostrode italiane 
L'indice di sintstrosita sulle au 

tostrade italiane e sceso lo scor
so anno, rispetto al "71. del 22 
per cento. Una maftgiore Hessio-
ne e stata resist rata per gli In
cident! mortal i che hanno »vu-
to un calo del 9 per cento circa. 

Ridotte le sbandate a sinistra, 
con attrarersamento dello spar-
tit raff ico ed invasione della ror-
sia opposta e contenuti gli inci
dent! awenuti nella marcia nel
la nebbia, soprattutto in conse-
Kuenza del laryo uso che e sta-
to fatto da parte degli automo
bilisti dello speciale fanale po
steriore rosso da poco autoriz-
zato. resia ancora vivo il pro-
btema dei tamponamenti che con-

tinuano art inodere ver^ibtlmen 
:e sul bilancio totale drlla sicu
rezza 

I.'indafcine fa un'analisi delle 
cause immediate che sono state 
nscontrate al momento dell'in-
cidente: rmosservaiwa delle nor-
nw di com portamento (insulfi-
ciente distanxa di sicurezza. \e-
locita eccessiva in relatione alle 
condizioni ambientali. errori nel
la fase di sorpavso. conversioni 
ad « U ». abbagliamento). deter-
minano il 463 per cento degli in
cident!: lo stato psioofisico alte-
rato di chi guida (sonnolenza, 
malore, distrazione) indde lnvece 
per il 27.8 per cento. II resto de
gli incident!, owerosia il 25.7 
per cento, e Imputable secondo 
1'indagine a cause vane, come le 
condizioni atmnsferiehe awerse 
(H,l per cento*, gli ostacoli in 
carregglata t5.4 per cento», le 
avarie at pneumatic: (5.3 per cen-
to». il carico irreKOlare (0.9 per 
cento). 

• Tra la Tirrema di Navigazio-
ne e la Sonria tragiietti sardl e 
siato fr.-mato un con t rat to col 
quale la Tirrenia noleggta due 
navi traghetto tutto-mem. 

Le due unita. che sono state 
recentemente costnnte nei can-
tien Apuama di Massa Carrara. 
hanno una portata lorrta di 3.4ft) 
tonnellate ed una lunghezza di 
oltre 141 metri. Esse saranno im-
piegatc dalla Tirrenia MI una 
nuova linea merci Italia-Mediter-
raneo oocidentale-Marocco. 

Per la velocita di navigazione 
(circa IX nodi) e per rarticola-
zione senata deU'itinerario — in-
forma tin comunicato — le rese 
della merce. a partire da Trie
ste. nsultano noterolmente con-
tenute. per Bari 20 ore, per 
Genova tre giorni e 17 ore, per 
Marsiglia quattro giomi e IS 
ore. per Barcellona cinque gior
ni e sei ore, per Algeri sei gtor-
ni e quattro ore. 

Una « bevuta » che port! 
la presenza d'alcool del no-
s t ro sangue al tasso dello 
0,6 per mille (stato cosid-
det to d'euforia) ci spinge 
a guidare piii velocemente, 
a compiere un numero tri-
plo di infrazioni e ad au-
mentare di quat t ro volte le 
probabilita di provocare un 
incidente grave. Questi i ri
sultati di un esperimento 
condotto in Germania. 

II pericolo maggiore, co
munque, viene da una « un-
missione» di sostanze alcoo-
liche concentrata nel tempo 
(anche in dose non eccessi
va) e dopo la quale ci si 
met ta subito, o quasi, al 
volante: ad esempio se ad 
un intervallo di pochi mi-
nuti il tasso alcoolico e 
dello 0,3 per mille, dopo 
venti minuti sale a 0,45 e 
dopo un'ora a 0,9. II che 
consiglia di attendere — an
che se si e bevuto poco — 
finche il sistema nervoso e 
gli organi si sono adattati 
alia mutata situazione bio-
chimica. 

Si sa che il Parlamento 
tedesco ha alio studio la ri-
duzione del Iimite alcoole-
mico alio 0,8 per mille (at
tualmente e dell'1,3; in Bel-
gio e 1,5; in Danimarca e 
Romania 1,0; in Francia, In-
ghilterra, Austria, Svizzera, 
Ungheria, 0,8; Bulgaria, Gre
cia. Jugoslavia, Olanda, Nor-
vegia, Svezia 0,5; Cecoslo
vacchia 0.3; Polonia 0,2; Fin-
landia e Germania orientale 
0,0). Su questo Iimite c e 
anche una proposta del Con
siglio d 'Europa perche es-
so venga adottato dagli Sta
ti membr i (in Italia si par-
la genericamente di ubria-
chezza ma non vengono in-
dicati limiti precisi). Per i 
conduttori dell 'esperimento, 
il Iimite dello 0,8 per mil
le e persino t roppo elevato: 
se infatti con un tasso al-
coolemico dall ' l fino all'1,2 
per mille non e'e piii sicu
rezza alcuna per 1'automo-
bilista che e in uno stato 
di efficienza ridottissimo, 
gia da 0.6 le capacita al vo
lante sono notevolmente ab-
bassate, o le condizioni psi-
chiche del guidatore sono 
quanto mono alterate. 

A questo propqsito si puo 
ricordare che e risultato 
da altri studi come il pe-
done sia pencoloso con un 
grado di alcoolemia dal 2 
per mille in poi (tasso che 
indica la perdita del con-
trollo di se s tessi i . il cich-
sta e il motociclista sono 
penrolosi con tassi dall'l.50. 

Gli esperti che hanno con
dotto I"espenmen:o consi-
ghano pertanto al legislato-
re di fissare il Iimite alcoo-
lemico 0.5 0.6 per mille. 

Per non far salire il tas
so alcoolemico oltre il Ii
mite dello 0.R per mille. i 
« bicchieri » che si possono 
bere (in un tempo di due 
ore e mezzo, con scarso ci-
bo. in condizioni di salute 
buone, senza essere gia stan-
chi e senza avere preso me-
dicamenti) sono (indicative-
mente) , secondo l'esperi-
mento condotto: pe r un uo-
mo dal peso corporeo di 
fio kg, 3 e mezzo di b i r ra 
( 0 ^ litri ciasiJuno) o 4 di 
liquore (a 43 gradi e di 2 
cl ciascuno), o 2 e mezzo 
d! vino (da 15 gradi); a 70 
kg, mezzo bicchiere t o bic-
chierinc) in piu delle pre-
det te quanti ta . e all'incirca 
sempre cosi pe r ogni 10 
kg di peso corporeo in piii. 

Per una donna dal peso 
di 50 kg. 2 e mezzo di bir
ra, o 3 di liquore o 2 di vi
no. aumentabili di mezza 
dose sino a 60 kg. 
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