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le prospeltive delta tecnica hrroviaria 

In Francia turbotreni 
• 

a 300 chilometri orari 
In fase sperimentaie un veicolo sostenuto da cuscino d'aria che corre su una pista in cemenlo armato • Pro* 
totipi diversi sulla Parlgi-Orleans • Treno a sospensione elettromagnelica in Qermania e negli Stali Uniti 

II « TGV 001 », II prototipo dell'ultima generazion* dei turbotrtni, cha I* farrovl* francesi «i apprettano a matter* in ttrvlzlo. 

La tecnica ferroviaria, o 
nieglio, piii generalmente, la 
tecnica dei veicoli terrestn 
per servizio pubblico che pro-
cedono in sede propria, sta 
tentando nuove strade. alcu-
ne relativamente vicine a quel
le tradizionali, altre decisa
mente differenti. 

I Paesi anglosassoni, il Ca
nada e la Francia, hanno mes-
so in servizio alcuni prototipi 
di veicolo ferroviano, mar-

ciante su rotaie di tipo tra-
dizionale, (anche se adatte al* 
le elevatissime velocita) e su 
ruote in acciaio con regolare 
bordino di guida, ma sospin-
ti da un motore a turbina, de-
nvato dai tipi che si usano 
nei grossi elicotteri. I co-
struttori francesi possono van-
tare una maggiore espenenza 
ed un maggiore impegno su 
questa strada. Hanno da al
cuni anni in servizio un grup-
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cofcamco oparistico; 21^30. Ch!a-
ro»ci.ri musicali; 22 Canzonl, can-
zcni , 22 30 Notiziano. 2245: 
Granai inttrpreti; il chlttrr i i ta 
Karl Schtit. 

po di macchine del genere, la 
cui velocita massima e di 16U 
all'ora, mosse da un motore 
Diesel per le basse velocita, 
ed una turbina da elicottero 
per le alte, per ragioni di e-
conomia. Si preparano a met-
tere in servizio il TGV 001, 
mosso interamente da turbi
ne, capace di raggiungere i 
300 chilometri all'ora. Si trat-
ta di un «treno bloccato », le 
cui vetture di testa e di co
da hanno forma aerodinami-
ca, sono motrici e portano 
ciascuna una cabina di gui
da. 

Tra le due vetture motrici 
sono inserite tre rimorchiate. 
II numero delle rimorchiate 
pub salire fino a 7, con il che, 
pero, la velocitfe del treno 
scende attorno al 200-250 al
l'ora. Il ttsistema motore» e 
turbo elettrico, in quanto ogni 
vettura motrice porta un bloc-
co motore costituito da due 
turbine, che attraverso un ri-
duttore ad ingranaggi, metto. 
no in rotazione Ca regime co-
stante) un alternatore. la cui 
corrente viene raddrizzata, 
calibrata ed awiata ai moto-
ri di trazione, che sono di ti
po classico a corrente conti-
nua. 

II sistema frenante e qua-
druplice: i motori di trazio
ne, inseriti come generator! 
su resistenza, frenano elettri-
camente; un ulteriore siste
ma frenante elettrico, basato 
sulla generazione di correnti 
parassite entro appositi di-
schi, integra il primo; il ter
zo e il classico sistema a cep-
pi sulle ruote, ed il quarto e 
costituito da una coppia di 
freni elettromagnetici per ogni 
carrello, che, azionati, aderi-
scono magneticamente alia 
rotaia, e frenano per attrito 
strisciando contro di essa. 

L'interesse di tale tipo di 
treno e, oltre la sua velocita, 
il fatto che, pur disponendo 
a bordo di una potenza ele-
vatissima (ogni treno blocca
to di 5 pezzi ha una potenza 
installata di circa 6.000 caval-
li) le unita motrici sono leg-
gere: la turbina a gas ha in-
fatti un rapporto molto ele-
vato potenza/peso. Oltre a 
questo, sono disponibili sul 
mercato a basso costo turbi
ne per elicottero, in ottime 
condizioni, ma che, dopo al-
cune migliaia di ore di fun-
zionamento in volo, vengono 
sostituite, in base ai ferrel 
regolamenti di sicurezza del-
l'aeronautica. 

II turbotreno, pur essendo 
velocissimo e potentissimo, e 
totalmente svincolato da una 
linea aerea di alimentazione. 
il che, in certe condizioni di 
esercizio, puo costituire un 
indubbio vantaggio (linee mol
to lunghe e veloci, con traffi-
co di limitata densita). 

Una seconda strada che i 
tecnici ferrovieri stanno se-
guendo. e quella di utilizzare 
per locomotive ed elettromo-
trici, il cosiddetto « motore li-
neare ». 

Sarebbe troppo Iungo e com-
plesso spiegare la teon'a di 
tale motore. Ci Iimitiamo a 
dame un'idea esterna: si trat-
ta di un complesso di awol-
gimenti e di nuclei magneti-
ci a «TJ-# stretta, alimentati 
a corrente altemata trifase. 
Entro la ca\-a a forma di 
«U» succitata, trova posto 
una lamina, spessa circa un 
centimetro, d'alluminio. La la
mina, con la parte piu Iun-
ga (una trentina di centime-
tri) verticale si fissa tra un 
binario e 1'altro. mentre il 
complesso che «la abbraccia i» 
senza pero toccarla (awolgi-
menti e nuclei) viene fissato 
alia cassa del veicolo. 

Questo, preleva la potenza 
elettrica (corrente trifase) o 
da una Hnea a tre fill, che 
corra lungo il binario. ed un 
pantografo a tre sezioni, op-
pure da una sorgente di bor
do (gruppo diesel-altematore 
o turbina a gas-alternatore). 
Quando gli awolgimenti del 
«motore lineare» di bordo 
sono percorsi da corrente, si 
sviluppa tra quest! e la lami
na verticale fissa una forza 
motrice che mette il veicolo 
in movtmento. Invertendo la 
inserzione di uno degli awol
gimenti, tale sforzo, a pari 
intensita, si inverte, e diven-
ta uno sforzo frenante. Mo
tori del genere vengono usa-
ti comunemente per far scor-
rere cancelli e serrande oriz-
zontali e simili o carrelli per 
trasporti intemi industriali 
su rotaie. ma atttva, in vari 
Paesi, e la spinta a sperimen-
tare il sistema in campo fer-
roviario. 

Agli aifetti delta marcla • 

della frenatura, non si pongo-
no limiti di velocita, in quan
to le ruote hanno funzioni di 
sostentamento e guida del 
veicolo, e non funzioni mo
trici e frenanti, per cui il li-
mite dei 250 all'ora (che I 
francesi si son sentiti di por-
tare a 300 col loro turbotre
no) pub essere superato sen
za pericolo di pattinamenti e 
slittamenti tra ruota e rota
ia. Sussistono, per il passag-
gio all'attuazione pratica, pro-
blemi di rendimento, legati in 
gran parte alia necessita che 
la costola verticale fissa si 
mantenga, nonostante le ine-
vitabili irregolarita del bina
rio ed i serpeggiamenti del 
convoglio, alia minima distan-
za dai poli del motore linea
re, senza peraltro mai stri-
sciarvi contro, il che provo-
cherebbe effetti distruttivi. 

In piena fase sperimenta
le, ed anche qui vanno citati 
i tecnici francesi, oltre a quel-
li di altri Paesi e a gruppi 
di studios! italiani. un tipo 
di veicolo superveloce, che si 
allontana decisamente dalle 
formule ferroviarie, pur man-
tenendo le caratteristiche es-
senziali della sede propria e 
della destinazione al servizio 
pubblico. 

Si tratta del veicolo soste
nuto su cuscini d'aria, che 
corre su una pista in cemen-
to armato, guidato da una 
costola centrale che protrun-
de verticalmente lungo tutto 
la pista, e contro la quale ro-
tolano, con pure funzioni di 
guida, pneumatici ad asse ver
ticale. I motori di bordo so
no due: uno destinato a crea
te e mantenere il cuscino 
d'aria, 1'altro a far procedere 
il veicolo. 

II primo e sempre un moto
re a combustione; il secondo 
pub essere una turboelica 
d'aereo o un motore lineare, 
del tipo sopradescritto. Come 
gia detto, il motore lineare 
frena ottimamente; lo stesso 
pub fare una turboelecia. in
vertendo 1'inclinazione delle 
pale dell'elica (passo inverti-
to). 

Sulla ormai famosa linea 
Farigi-Orle'ans, si alternano 
ormai da alcuni anni prototi
pi diversi, via via niii gran-
di e piii veloci (80 posti -
oltre 300 all'ora). I tecnici im-
pegnati in questo lavoro, ri-
tengono di poter spingere, 
entro pochi anni, i loro veico
li di questa formula, a velo
cita aeronautiche, ossia 6-700 
chilometri 1'ora, in condizio
ni di totale sicurezza, e poter 
far cosl concorrenza all'aereo 
su percorsi continental! di me
dia distanza. 

Pitt recentemente sono sta
ff awiati, in Germania e ne
gli USA, esperimenti su un 
veicolo destinato al servizio 
pubblico, e basato su principi 
ancor piii lontani da quelli 
della ferrovia tradizionale: il 
treno a sospensione elettro-
magnetica. In questo caso, 
mancano i binari e le ruote 
(salvo quelle destinate a so-
stenere il veicolo fermo o in 
caso di guasto), e si ha una 
pista in cemento che contie-
ne « affogate », opportunamen-
te distanziate, bobine in filo 
di rame isolato. 

A bordo, il veicolo porta 
un sistema genera;ore di cor
rente elettrica, (diesel-elettri-
co e turbc-elettrico), che ali-
menta una serie di bobine 
mantenute a temperature di 
circa 270-280 gradi sot to ze
ro. A queste temperature, tl 
rame e «superconduttivo», 
ossia offre una resistenza e-
Iettrica trascurabile al passag-
gio della corrente elettrica. 
Le bobine di cut sopra sono 
quindi percorse da correnti j 
dell'ordine dei centomila am
pere. assolutamente enormi. 
e generano campi magnetic! 
intensissimi che interagiscono 
con le bobine « affogate » nel-
la pista. 

Tra le bobine dl bordo e 
quelle della pista, si generano 
forze meccaniche sufficient! 
a sostenere il veicolo a vari 
centimetri dalla pista, a «gui-
darloa in curva, a «spingerlo» 
ed a afrenarlon. I problemi 
piu difficili sembrano quel
li di ottenere a bordo, nelle 
parti attive, le bassissime tem
perature sopra accennate. I 
tecnici tedeschi, comunque si 
dichiarano cert! che veicoli 
di questo tipo saranno pron-
ti per servire linee destinate 
al pubblico entro la meta de-
gli anni 80. e che potranno 
procedere a 6-700 chilometri 
all'ora, facendo, come 1 tipi 
francesi a cuscino d'aria, con
correnza all'aereo. 

p. S. 
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Sconfortanti risultati di un'inchiesta 

Netta minoranza le auto 
con le gomme in ordine 

Itt'glonr 

Pienionte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto 
Kmilla-Hoin. 
Marche 
Toscana 
Lazlo 
Campania 
Abruzzi 
Puglle 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

Totale 

Media 

(Jllaillr Ic 
st'Uure 

(outrullale 

(i00 
400 

1100 
1200 

(iOO 
300 
800 
800 
KOO 
200 
400 
J 00 
500 
400 

8000 

— 

1.4 lorn cundlziune dl sicurezza 
In relazlonr alio S|H-ssore drl 

battistrad.\ (\alorl iitTcentudli) (1) 

buona 

50 
30 
40 
30 
30 
30 
40 
50 
30 
40 
30 
40 
40 
30 

— 

36,4 

sufficlentr 

30 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
30 
h() 
40 
40 
40 
30 
50 

— 

. 42,2 

st-arsa 

20 
20 
10 
20 
30 
30 
20 
20 
10 
20 
30 
20 
30 
20 

— 

21,4 

Uuaute ton 
prrvslonr 
csaU.i drl 
pneumatici 
(salurl ••) 

VI) 

20 
30 
30 
40 
20 
20 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
20 
40 

— 

27,2 

((iiantc {{la 
soltoposti- alia 
rotdzionr del 

pnrumaticl 
(\alorl • . ) 

30 
30 
30 
40 
40 
30 
20 
40 
30 
20 
30 
30 
20 
30 

— 

30 

(1) Buona: oltre 4 mm dl battlstrada; sufflciente: tra 2 e 4 mm di battistrada; scarsa: aotto 2 mm dl 
battMrada. 

(2) Nou fcl e tenuto conto dl uno scarto di 0,2 liar. 

« Operazione gomme in va-
canza» e il nome di una 
interessante iniziativa pro-
mossa dalla Pirelli alio sco-
po di richiamare l'attenzio-
ne degli automobilisti sulla 
necessita di sottoporre pe-
riodicamente la propria vet
tura ad un accurato con-
trollo. L'anno scorso squa-
dre di tecnici, dalla fine 
del mese di luglio a tutto 
settembre, approfittando del 
maggior tempo libero de
gli automobilisti in vacan-
za, hanno percorso migliaia 
di chilometri controllando 
gratuitamente circa 8 mila 
autovetture. In particolare 
hanno controllato «lo stato 
di salute» dei pneumatici, 
cercando, contemporanea-
mente, di chiarlre ogni dub-
bio e di fornire tutti i con
sign e gli awertimenti ne-
cessari per un corretto uso 
e una corretta manutenzio-
ne dei pneumatici stessi. E* 
noto, infatti, che qualsiasi 
irregolarita nelle sospensio-
ni, negli angoli caratteristi-
ci dell'assetto delle ruote, 
nei cuscinetti delle stesse 
riducono notevolmente la 
durata del pneumatico, pro-
vocano consumi precoci e 
irregolari e contribuiscono 
all'insorgere di vibrazioni 
che rendono la marcia me* 
no confortevole, piii diffi
cile e meno sicura. 

I risultati della iniziativa, 
sintetizzati nella tabella, so
no decisamente sconfortan
ti. Troppe auto circolano 
con pneumatici non in rego-
la. Venti auto su-cento, poi, 
circolano con uno spesso-
re di battistrada insufficien-
te (profondita inferiore ai 
2 mm.), in condizioni, cioe, 
di scarsissima sicurezza. 
Nonostante i ripetuti appel-
li a viaggiare con copertu-
re che garantiscano un suf
flciente margine di sicurez
za. come si vede, gli auto
mobilisti sono ancora po-
co sensibili all'importanza 
di avere i pneumatici a po
sto. 

Le vetture controllate so
no state raggruppate in tre 

classi a seconda dello spes-
sore del battistrada. 

Premesso che si ha una 
buona condizione di sicu
rezza quando le coperture 
hanno una profondita del 
battistrada superiore ai 4 
mm.; sufficiente se superio
re ai 2 mm.; scarsa, se al 
di sotto di tale limite, il 
risultato dell'indagine ha di-
mostrato come ventuno au-
tomobili su cento circolano 
in condizioni di scarsissi
ma sicurezza, con battistra
da cioe che presenta una 

Dall'alto in basso nei disegni: 
pneumatico corrattamento gon-
fiato; •ecetsivamenta gonfialo; 
iniufficientementa gonfiato. 

profondith inferiore ai 2 
mm. 

Sono state inoltre control-
late le pressioni di gonfia-
mento. E' indispensabile, 
infatti, che le coperture 
viaggino alia pressione pre-
vista dai costruttore, se si 
vogliono ottenere alte rese 
chilometriche. Solo se il 
gonfiamento e corretto, il 
battistrada poggia sul man-
to stradale in modo uni-
forme, la superficie di ap-
poggio e regolare ed il bat
tistrada si consuma perfet-
tamente. Se il gonfiamento 
e eccessivo, il battistrada 
poggia solo nella sua parte 
centrale, la superficie d'ap-
poggio si restringe e il con-
sumo e piii accentuato al 
centro che ai lati. 

Se, infine, il gonfiamento 
e insufficiente, il battistra
da si solleva al centro e 
poggia solo sui lati, la su
perficie di appoggio si e-
stende e il battistrada ha 
maggiore consumo ai lati ri-
spetto al centro. 

II controllo fatto dai tec
nici della Pirelli ha sotto-
lineato come solo 27 vettu
re su 100 avevano la giusta 
pressione, considerando, fra 
queste, anche quelle che 
presentavano uno scarto in 
piii o in meno di 0,2 Bar. 

Un'altra operazione che 
pochi compiono (il 30 per 
cento secondo l'indagine) e 
la rotazione delle copertu
re, che non si consumano 
tutte alio stesso modo per 
cui soltanto permutandole 
e possibile normalizzarne la 
usura (ma alcuni tecnici so-
stengono che 1'operazione 
non e necessaria). 

Considerati i risultati di 
questa indagine non si pub 
fare a meno di sottoli-
neare ancora una v o 11 a 
quanto sia importante viag
giare con i pneumatici a 
posto. Abbiamo visto, in 
questi ultimi tempi, quanti 
incident! stradali siano da 
addebitarsi oltre che a sor-
passi spericolatl o alia ec-
cessiva velocita, al cattivo 
stato del battistrada. 

Ad un anno dai suo lancio 

Pieno successo 
dell'«Alfetta» 
Trentamila autovetture in dodici mesi - Co-
stante incremento delle immatricolazioni 

L'« Alfetta». la notissima berlina dell'Alfa Romeo, ha 
compiuto il suo primo anno di vita e si avvia a vivere 
il secondo senza conoscere battute d'arresto. 

I primi esemplari della vettura — definita la «cinque 
posti piu veloce del mondo» — furono consegnati alia 
rete di vendita italiana a fine maggio 1972 destando no-
tevole curiosita ed interesse. Un anno dopo. a fine mag
gio '73, erano state vendute circa trentamila «Alfette». 
un grosso successo. che avrebbe potuto essere di ancora 
maggiore entita se non si fosse registrato un pesante 
calo di produzione, in seguito alle resistente opposte dagli 
industriali del settore per il nnnovo del contratto na
zionale dei lavoratori metalmeccanici. 

Avendo parlato di grosso successo si deve subito chia-
rire che essendo l'« Alfetta» un'auto con cilindrata net-
tamente superiore a quella media nazionale delle auto 
circolanti, per non parlare delle particolari caratteristi
che tecniche di avanguardia. ha registrato una vendita 
ed una diffusione eccezionali. 

Ecco alcune cifre che dimostrano il successo ottenuto 
dalla vettura. Nei 1972, da giugno a dicembre. l'« Alfet
ta» aveva conquistato T8.69 per cento di quella parte 
del mercato italiano che va oltre i 1.550 centimetri cu-
bici. Nei primi quattro mesi di quest'anno, sempre nella 
fascia oltre i 1.550 ca, si e raggiunto il 17,98 per cento. 

Si puo usare come termine di paragone solo i primi 
quattro mesi del 1973, in quanto i dati ufficiali esistenti 
sono quelli che riguardano il penodo primo gennaio - 30 
aprile. Altre cifre, non ancora consacrate dall'ufficialita, 
dimostrano pero che l'lncremento delle vendite dell'« Al
fetta » non tende affatto a stabilizzarsi, essendo in atto 
una continua ascesa. 

Ancora un fatto ricavato dalle cifre. La piu diretta 
concorrente dell'« Alfetta » sul mercato italiano. la « Fiat 
132 », presente in ben tre version! e uscita quasi contem-
poraneamente alia vettura dell'Alfa Romeo, fino al gen
naio 1973 si vendeva piu dell'« Alfetta»; dai febbraio la 
tendenza si e capovolta, arrivando addirittura a registrare 
per 1*« Alfetta » una vendita doppia di quella della con
corrente. 

Questo conferma che la berlinetta dell'Alfa Romeo e 
certamente un buona auto che incontra il iavore degli 
automobilisti; lo prova il continuo incremento delle ven
dite: 3.530 auto vendute nei solo mese di giugno 1973. 

Novita a getto continuo in previsione del Salone internazionale dell'automobile di Francoforte 

Piii veloce la «piccola» Diesel 
della gamma Mercedes-Benz 

In previsione dell'ormal 
imminente Salone dell'auto
mobile di Francoforte, le 
Case automobilistiche stan
no sfornando a ritmo acce-
lerato l nuovi modelli della 
serie 1974. La Opel ha pre-
sentato proprio in questi 
giorni — ne parleremo nel
la prossima rubrica — la 
nuova « Kadett»; sabato sa-
ra presentata alia stampa 
specializzata italiana la «A1-
pine A 310» Renault; la 
Simca ha organizzato la 
prova della « Bagheera »; da 
tutte le case giungono noti-
zie di aggiornamenti ai mo
delli. 

Fra queste ultime mette 
conto di parlare della Mer
cedes Benz che, proprio in 
previsione della rassegna di 

Francoforte, ha ampliato la 
gamma delle sue automobi-
li e dei suoi veicoli indu
striali. Per quel che si ri-
ferisce alle automobili in-
vece di aggiornamento e piii 
esatto parlare di due nuo
vi modelli Mercedes, anche 
se meccanica e carrozzeria 
rimangono grosso modo i-
nalterate e le novita mag-
giori si riferiscono ai pro-
pulsori. 

Fatto e che In coinciden-
za con il Salone di Fran
coforte la Casa tedesca lan-
cera due nuove «piccole» 
Mercedes (plccole in riferi-
mento alle se! cilindri): la 
«24 D» con motore Diesel 
da 2,4 litri — che si af-
fianchera alia «200 D» e 
alia «220D» — e l a « 2 3 0 
4» con motore a 4 cilin-

Dva visto dalla Marcacks-Bam « 240 D ». Nalla part* anttriora 
si notano lo lao-ftro modificho al radiator* o al «frcmbialo >. 

drl a benzina che sostltul-
ra il modello «220». 

La «240 D» e senza dub-
bio la vettura piit interes
sante, grazie alia sua eco-
nomicita di esercizio, alia 
quale si accompagnano og-
gi ottime prestazioni. II suo 
motore eroga una potenza 
di 65 CV (Din) a 4200 giri 
al minuto con una coppia 
massima di 14 kgm a 2400 
giri. Nonostante il piu di-
retto rapporto al ponte po-
steriore, rispetto alia a; 220 
D » le prestazioni della «240 
D» sono decisamente mi-
gliori. La vettura accelera 
da 0 a 100 km/h in 24.6 se-
condi contro i 28.1 secondi 
necessari alia <220 D»; la 
velocita massima e di 138 
chilometri orari contro i 
135 della c 220 D ». 

Non e'e differenza, inve-
ce, nelle doti di accelera-
zione della «230 4 a rispet
to alia vettura che sosti-
tuisce. II suo motore a 
quattro cilindri a corsa cor-
ta di 2,3 litri di cilindrata, 
che ha una potenza massi
ma di 110 CV Dm. consen-
te di accelerare da 0 a 100 
km/h in 13,7 secondi. E' 
stata invece leggermente au-
mentata la velocita massi
ma, che e di 170 chilome
tri orari. 

Come si diceva. la mec
canica e praticamente la 
stessa dei modelli prece
dent!, mentre qualche ag
giornamento — eomune a 
tutte le vetture della gam
ma — e stato apportato al
ia carrozzeria. La parte 
frontale e leggermente piii 
bassa ed il rivestimento del 
radiatore con griglia e sta
to allargato di 10 cm. Mo-
dificata pure la forma del 
«grembiule», posto al di-
sotto dei paraurti anterior!. 

Estesi a tutta la gamma 
i gocciolatoi gia adottati per 
la serie «S» , alio scopo 
di assicurare la migliore vi-
sibilita anche con il cattivo 
tempo. Lo specchietto re-
trovisore estemo. regolabi-
le dall'interno delle vetture, 
e un altro contributo alia 
migliore visibility e quindi 
alia sicurezza. 

Una nuova Citroen: 
la GS» birotore 

La prima automobile francese equipaggiata a piston! 
rotanti sara presentata ai Saloii dell'automobile dl Fran
coforte (13 settembre 1973) e di Parigi (4 ottobre 1973). 
La njova vettura sara commercializzata in Francia nei 
corso del 1974. Alle note quahta della GS, confort e te-
nuta di strada (grazie alle sospension! idropneumatiche) 
frenatura e sterzo. sulla GS birotore t nella foto) si ag-
giungono l'elasticita e la silcnziosita del motore Comotor 
a due rotori che. con una cilindrata di 1990 ca, sviluppa 
una potenza di 107 CV DIN a 6500 g/min. 

La 126 viaggia ma settmana 
senza sosta neVisola di M M 
Cop*rti 10.482 km alia media di 65,3 km/ora 

L'arrivo della « FIAT 126 » 
in Gran Bretagna e stato 
salutato da una simpatica 
iniziativa svoltasi nell'isola 
di Man. 

Un gruppo di dodici so-
ci del club automobilistico 
della polizia metropolitana 
ha scelto a caso una vet
tura dai primo carico sbar-
cato nei Paese, sottoponen-
dola ad una prova di velo
cita e di durata su un im-
pegnativo circuito dell'isola, 
in piena stagione turistica. 

Altemandosi alia guida 

per sette gioml e sette not-
ti consecutivi, i soci del 
club hanno coperto un to
tale di 10.482 chilometri per 
lo piii su strada di mon-
tagna, ad una velocita me
dia che e risultata di 65^ 
km/ora, tenendo conto dei 
brevi tempi di sosta per i 
rifornimenti ed il cambio 
dei piloti. 

Nonostante la difficolta 
del percorso, 11 consumo 
non ha superato 5,5 litri 
per 100 chilometri (18,2 chi
lometri per un litro). 
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