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Gli spettatori protagonist! delle Giornate 
/ CineQSti a COnfrontO COl pubbl'lCO [ Appassionato dibattito a Venezia 

La parola a Petri 
a Toti e Pasolini 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 2 settembre 

Mestre, ore 10 di sera. Al 
cinema Dante M presenta La 
proprieta non e ptii tin fur to 
e il costo del biglietto, con
siderate) che la tessera " di 
mille lire per le Giornate del 
cinema da diritto a un centi-
naio di film, e valutabile sul-
le dleci lire. La folia stazio-
na davanti al locale in atte-
sa che la proiezione preceden-
te dello stesso film abbia 
termine. Per entrare da una 
porta secondaria il regista 
Elio Petri, che con Ugo Pir-
ro suo sceneggiatore dovra 
poi partecipare al dibattito, si 
arrampica su una finest ra e si 
fa riconoscere dagli organizza-
tori barricati all'interno. Fi-
nalmente la sala viene svuo-
tata e, in qualche minuto, 
nuovamente riempita. La pro
iezione ricomincia; sfasato di 
un rullo, il film e mostra-
to contemporaneamente an-
che all'aperto. 

La proprieta non e piii un 
furto chiude una trilogia ini-
ziata da Indagine su un cit-
tadino al di sopra di ogni 
sospetto e proseguita con La 
classe operaia va in paradiso. 
L'opera, gia recensita da qual
che giornale in occasione del 
Festival di Berlino, dove fu 
scandalosamente ignorata nei 
premi, apparira tra un paio 
di giorni in forma piii ufli-
ciale, ammesso che di ufficia-
lita possa parlarsi, in Cam-
po Santa Margherita, ma cio 
non toglie che l'anteprima 
italiana sia avvenuta a Me
stre nelle condizioni che stia-
mo descrivendo. Tra poche 
settimane accedera anche agli 
schermi di prima visione, e 
il prezzo del biglietto ridiven-
tera salato come sempre. 

Si sa che Petri e il suo 
modo di far cinema costitui-
scono solitamente un bersa-
glio favorito per i gruppi con-
testativi ed extraparlamentari, 
che per esempio a Porretta 
attaccarono La classe ope
raia in maniera brutale, chie-
dendo tra l'altro che fosse 
bruciato in sala. Sara che la 
situazione e cambiata anche 
per loro, ma ieri sera, per 
attaccare 1'ultimo film, si fa-
ceva l'elogio del penultimo. E 
soprattutto non si parlava ne 
dell'uno ne dell'altro, perche 
al ritornello ricorrente negli 
interventi di quest i per lo piii 
giovani in*ellettuali e la clas
se operaia come se la figura-
no loro, il cmema come an-
cora non esiste. la societa di 
un fumoso futuro e non 
quella reale con cui devono 
fare i conti tutti, cineasti non 
esclusi. 

II discorso che Petri e Pir-
ro propongono questa volta 
si muove interamente all'in-
temo della piccola borghesia, 
arricchita o velleitaria (cioe 
invidiosa di esserlo), tra la-
dri tutto sommato di bassa 
tacca e illegali, mentre il fur-
to legalizzato e qualcosa di 
ben superiore e di piu mi-
naccioso che condiziona, vi-
vendo all'ombra delle istitu-
zioni, anche i loro compor-
tamenti. La proprieta non e 
piii un furto, alia loro stre-
gua, perche e diventata (que-
sto il significato del titolo) 
una malattia, e una malattia 
come i piii recenti studi so-
cio-psicologici vanno dimo-
strando, che nella societa dei 
consumi mentre colpisce i 
piccoli borghesi non rispar-
mia neppure gli operai. Un'al-
tra forma, se vogliamo, di 
quell'alienazione che gia ca-
ratterizzava, anche in senso 
psichiatrico, il poliziotto di 
Indagine e il tornitore Lulii 
Massa. 

E anche il nuovo film, co
me quelli, assume la struttu-
ra di un apologo metaforico, 
solo qui piii accentuato per
che il regista, nella sua ri-
cerca di un linguaggio espres-
sionistico popolare (obiettiva-
mente di arauo raggiungimen-
to, nessuno vorra negarlo), e 
forse anche condizionato da 
certe critiche rivoltegli in 
passato, non esita a ricor-
rere, attraverso l'uso dei mo-
nologhi, alia Iezione brech-
tiana, tentando la carta di 
una maggiore lucidita e di-
stanziazione che, comunque, 
entra in conflitto con la cor-
posita e la vena popolaresca 
del suo temperamento. Tra 
gli effetti di « straniamento » 
e gli effetti di coinvolgimento 
non dialettico del pubblico, 
serpeggia una battaglia che e 
forse, senza voler anticipare 
nessun tema di discussione, la 
chiave del giudizio critico. 

E se ci6 e in qualche modo 
vero, e anche vero che da 
cio dovrebbe preliminarmen-
te partire ogni dibattito, al-
trimenti, falsando in parten-
za il film e i suoi presuppo-
sti ideologici, non si contri-
buisce a inquadrarlo ma si 
finisce inevitabilmente col 
parlare d'altro. Mentre Petri 
era costretto a Mestre a di-
squisire sul pessimismo e sul-
rottimismo. indottovi dai suoi 
interlocutori. Pasolini a Ve
nezia suscitava l'ira di una 
intera sala ponendo l'accento 
sui valori della forma e sul-
la necessita di accedervi pri
ma di pretendere m altri» con-
tenuti, solo astrattamente piii 
« avanzati». 

L'operazione, va da se, di-
venta addirittura proibitiva 
allorche' ci si trova in pre-
senza di un non-film dai mol-
tissimi non-titoli, come quel-
lo che Gianni Toti, filologi-
camente e sadicamente rovi-
stando, con rirrefrenabile e 
provocatoria erudizione che 
ciascuno di noi gli riconosce, 
tra la Bibbia e Carlo Marx, 
tre le origini del cristianesi-
mo, le epistole di S. Paolo e 
1'awenire del movimento o-
peraio contemporaneo, tra l'e-
braismo antico e Israele, tra 
gli apostoli e i fedayn, tra 'a 
teologia, l'utopia e la politi-
ca, ci propone sia sullo scher-

Elio Petri 

mo, nella cornice di immagi-
ni estenuanti e preziosistiche 
riprese in Siria, sia sulla pa-
gina, nell'opuscolo Italnoleg-
gio da lui interamente steso 
e in cui il delirio verbale si 
fa anche piii rigoroso, e so
prattutto piii spassoso. 

Giornata « filosofica », quel
la odierna, che non soltanto 
recuperava la figura di S. 
Paolo precursore del sociali-
smo («Chi non lavora non 
mangia », « A ciascuno secon-
do il suo bisogno», «Siete 
stati comprati mediante prez
zo, non fatevene schiavi») at
traverso quelle « schermaglie 
di parole» nelle quali l'ex 
Shaul, dalla via di Damasco 
in poi, consigliava ai suoi 
seguaci di non impelagarsi. 
ma anche l'insegnamento di 
Tommaso Campanella nel piii 
equilibrato, e dunque piii ef-
ficace, « saggio fantastico » di 
Gianni Amelio La citta del so
le, che vi presentammo da 
Cannes. 

Ugo Casiraghi 

Arti diverse ma 
uguali problemi 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 2 settembre 

Manifestazione cinematogra-
fica a tempo pieno, anzi pie-
nissimo, questa di Venezia 
non conosce quasi soste. Sta-
mane e proseguito il semi-
nario-incontro col pubblico 
sulla « liberta di comunica-
zione»; ma solo qualche ora 
prima, a tarda notte, erano 
finiti i dibattiti quotidiani in 
campo Santa Margherita; che, 
ieri, avevano tra i loro inter
locutori Lino Del Fra, auto-
re della Torta in cielo, e Pier 
Paolo Pasolini. 

All'aperto e al chiuso. La 
torta in cielo ha ottenuto un 
grosso successor lo hanno vi-
sto, applaudito, e anche di-
scusso, criticato, adulti e 
bambini; tanti, tantissimi. Se
gno che, in Italia, e possi-
bile fare un cinema per ra-
gazzi non melenso ne con-
formista, ma anzi nutrito di 
umori sociali e politlci. Sul
la scorta dell'opera di Gian
ni Rodari, La torta in cielo 
sbeffeggia infatti le istituzio-
ni repressive, ed esalta gli 
slanci vital! e solidali dei gio-
vanissimi proletari della pe-
riferia romana. 

Altro tipo d'impegno e quel-
lo che esprime Pasolini, nel
la sua stagione attuale: a Ve
nezia, il regista-scrittore ha 
portato, insieme con gli Ap-
punti per un'Orestiade africa-
na e con La ricotta, due bre-
vi sequenze (una decina di 
minuti di proiezione. nel com-
plesso) delle Mille e una notte, 
cui sta ancora lavorando. 
Molto poco, evidentemente, 
per farsi un'idea della qua* 
lita del racconto cinematogra-
fico; ma, forse, abbastanza 
per avere conferma che la 
presente tendenza di Pasoli
ni a privilegiare la « forma » 
non e frutto di un capriccio 
passeggero. 

Da certi spettatori, Pasoli
ni e stato accusato di aristo-
craticismo, per il modo esclu-
sivo e solitario col quale egli 
sembra vedere oggi il rap-
porto tra l'artista e il suo 
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TV nazionale 
18,15 Silvestro e Gonzales in 

alta tenzone - La storia 
d i Otomaru 
Prcgramma per i piii plccini 

18,45 La TV dei ragazzi 
« Immagim rial mondo » -
« Ragaizo di periferia » 

19,45 Telegiornale sf>ort 
Cronache ital iane 

20,30 Telegiornale 
21,00 II diavolo in corpo 

Film. Regia di Claude AJ-
lant-Lara. Interpret!: Gerard 
Philipe. Micheline Presle, 
Jean Oebucourt, Jacques ra
t i , Albert Remy, Denies 
Grey. Tratto daH'omonimo 
romanio di Raymond Radi-
guet, questo piccolo clas-
sico di Autant-Lara narra 
deU'ingenua passicne tra un 
aoolescente e I'infermiera di 
un cspedale parigino, ver
so !a fine della prima guer-
ra mondiale. « II diavolo 
m corpo » e senz'altro uno 
dei f i lm piu important! del 
riopeguerra e. stravolgendo 
di proposito i l cinico reali-
smo dell'opera letterana, 
apprcda ad un asciutto ro-
manticismo, descrivendo ccn 
soitile incanto la dramma-
tica v'.cenda, senza scalfire 
nemmeno per un istante I'a-
plcmb psicolcgico dei per-
scnasgi 

2 2 ^ 0 Prima visione 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Ineontr i 

* Un'ora con Sa'il Stein
berg: I'arte di vivere r,el 
labirtnto». Un servizis Ci 
Sergio Zavoli. (Replica) 

22,15 Rassegna d i bal let t i 
• La strada ». Ballet to rti 
Wario Pistoni tratto dai scg-
getto cmematografico di Fe-
dencc Fellini e Tullio Pi
re l l i . Musica di Nino Ro
ta Interpreti- Carta Fracci, 
A!do Santambrogio, Vario 
Pistoni • Margnerita Benetti 

r a d io 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO . Ore: 7, 8, 12, 
13. 14. 17. 20 e 23 - Ore 6.QS: 
Mattutino musicale; 6,51: Almana:-
co; 8,30. Canzoni; 9: Liscio e bus-
so; 9,15: Voi ed io; 10,50: . M a 
rion Lescaut >, 11,30: Quarto pro-
gramma; 12,44; Sempre, sempre, 
sempre; 13,20: Hit Parade; 14,10: 
Corsia preferenziale; 15: Per voi 
giovani, 17,05: II girasote; 18,55: 
Country and western; 19,25: Ban-
da... che passionel; 20.20: Concer
to; 21,25: XX Secolo; 21,40: Orche-
stre varie; 22,20: Andeta • ritorno. 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO . Ore: 6.30, 7,30, 
8,30, 10,30, 12,30, 13,30, 16,30, 
17,30, 13,30, 19.30 e 22,30 - Ore 6: 
II mattinlere: 7,40- Buongiorno; 
8,14: Tutto ritmo; 8.40. Come » 
perche; 8,54 Welodramma; 9,35: 
L'arte di arrangiare; 9,50: « La f i -
glia della portinaia •; 10,10: Musi
ca per tu t t i ; 10,35- Special cgg ;; 
12,10: Regionah; 12,40: Alto gra-
dimento; 13,35: Ma vogliamo scher-
zare?; 13^0: Come e perche; i4. 
£u di g i r i ; 14^0: Regionali; 15: 
« I vecchi e • g'Ovani », 15^30: In
termezzo musicale; 15,45: Cararai; 
1745: Offerta specfale; 19^5: Viva 
la musica; 20,10: Andata • ritor
no; 20J0: Supersonic; 22,43: Jazi 
italiano; 23,05: Musica leggera. 

TERZO PROGRAMMA 

Or* 9.30: Benvenuto in Italia; 1C: 
Concerto; 11: Ouartetto italiano; 
11.40. Musiche italnne. 12,15: La 
musica nel tempo, 13,30- Intermez
zo, 14,30: Musica corale; 15: II 
900 storico; 16- « La serva padro-
na »; 17.'5: Cor«r to; 1740: II 
mangtatempc; 18: I t r i i d i Beetno-
ven. 18/<5: Antichi organi; 19,15: 
Concerto sera'e; 20,15: Ineontri mu-
sicah; 21: Giornale del Te r» ; 21,30; 
« Cotomb* >. 

I pregramtnl iogmlavi • tvizzeri t i r'rnwitcono aH'era local* • non 
• qwella legal* in vigor* in Italia. 

Televisione svizzera 
Ore 15 In Eurcvisiore da Belgra
de: Tuffi. Camp.onati del mondo 
Fi-.aii fe-nmimli. Cronaca diretta 
(a colon), 18^25- Per i barrbmi: 
Ouardo sar6 grande - Fantasia (a 
cclori); 19.05- Telegiornaie (a coio 
r i ) , 19,15. LH anno e un g.omo (a 
rc lon) . 19.45- C*»ettivo soor-, 
20,20: Telegiorn. (a colcr i ) ; 20,40-

II camrneo maledetto. Telefim del'a 
serie « II barcne » (a colon); 
21,X: Enciclcped.a TV Cclloqui 
culturali del lunedl. Eredita dsl-
i'uoma 7 I I tempo dei barba-i 
(a co'on), 22,10. In Eurcvisicne 
da Berl.no: Poo '73 (a colon); 
23^5: Teleglc-nale (a colon) 

Televisione jugoslava 
Ore 15: Campionati monciall di 
Belgrade: finale tuffi femminili 
dai trampolino; 17,45: Trasmis-
sicni di marionette; 18: Gurdi-
reuo TV: La scuole chiama; IS^KJ: 
i l momento della consapevolezxi: 

La biometecrologia; 19: Campionat3 
Cartoni animati, 20.X: Ritrait i : 
Viekcslav Afnc; 21,15: II dram-
ma alia TV; 22,15: Telegiernaie 
mondiale di pa I la o nuctc; 17,45 

Radio Capodistria 
Ore 7- Buon giorno in musica; 
7J0 : Notiziario; 7.40: Buon gior
no in musica; 8,30: Ventl mi la 
per i l vostro programma; 9 00: 
Melodie; 9,15: E' con noi . ; 9,30: 
Notiziario, 945: Intermezzo mu
sicale; 9,45: Vanna, un'amica, tan-
te amiche, 10,15 Musica, novita; 
10,21: Di melodia in melodia, 
1040- Ascoltiamoli insieme, '. 1-
13- Musica per voi; 11,30: Gior
nale radio, 12- Brindiamo con ; 
13. Lunedl sport, 13,10: Disco p.u 

disco meno; 1340- Notiziario; 
13,40: Mini juke box; 14: Gal-
leria musicale, 14,45 Long-pla^ 
club; 1540: Difcorama; 16 Ouat-
tro passl eon . : 1640: Nolf 
ziario, 16,40. Parata d'orchestra; 
20 Boone sera in musica, 2043: 
Notiziario; 20,40. Palcoscenico o-
penstico. 2140 Chiaroscuri mu-
sicali, 22,00. Caruoni, canzom. .: 
2240. Notiziario; 22,35: Grandi 
interpreti i l viollmsta Wolfgang 
Schneiderban 

nubblico. Anche nell'afferma-
re, con calore e ngore, la ne
cessita che nessun freno sia 
posto alia liberta d'invenzione 
degli autori, il regista-scritto-
re sottolinea, si direbbe, il 
momento « individual » - del 
problema, e non quello « col-
lettivos: il quale ultimo ri-
guarda il diritto primario del 
pubblico di essere informato 
di tutto, di poter vedere e 
giudicare tutto. senza diafram-
mi paternalistici e oscuranti-
stici. 

Su tale momento «colletti-
vo» ha insistito invece sta-
mane, durante il seminario-
incontro, il regista Nanni Loy. 
Che, in particolare, ha effi-
cacemente rilevato come il 
cosiddetto «gusto medio» 
del pubblico sia il risultato 
forzoso di una discriminazio-
ne razzista e classista, che, 
attraverso l'alto costo dei bi-
glietti, e mediante la concen-
trazione sempre crescente del
lo sfruttamento dei film nel
le « prime visioni » delle gran
di citta, esclude larghe mas
se popolari non solo dai con-
sumo dei beni culturali, ma 
dalla stessa possibility di e-
sprimere orientamenti e di 
suggerire scelte. 

Eppure esiste, lo ripetiamo 
ancora una volta, perche qui, 
in questi giorni, se ne ha 
dawero la dimostrazione 1am-
pante, esiste un pubblico nuo
vo e diverso, « capace di ve-
rificare (anche attraverso 
confront i e scontri polemici) 
nuovi linguaggi, nuove pro-
poste »: la frase e stata pro-
nunciata da Giuliano Scabia, 
agguerrito autore e animato-
re teatrale, con riferimento, 
appunto, al campo della 
drammaturgia. Ma l'osserva-
zione vale per tutti i settori 
dello spettacolo e delle arti 
visive. II pittore, lo scultore, 
il grafico do ha ribadito En-
nio Calabria) devono lottare 
contro la sottrazione della lo
ro opera a quell 'uso pubbli
co cui essa sarebbe natural-
mente destinata; il musicista 
si trova a operare in una si
tuazione nella quale la pro-
grammazione della musica, al
ia radio, alia televisione, nei 
teatri (musica « colta » o mu
sica «leggera » che sia) e im-
posta dai prepotere delle ca
se editrici e discografiche. 
Qualcosa di nuovo sta tutta-
via awenendo, in Emilia, in 
Toscana, in altre regioni: nuo
ve iniziative per una parte-
cipazione del pubblico alle 
scelte, per un diverso rap-
porto tra autori e spettatori. 
Lo ha ricordato Luigi Pe-
stalozza, intervenendo al con-
vegno insieme con una pic
cola ma rappresentativa de-
legazione del Sindacato mu-
sicisti italiani, per il quale 
hanno preso la parola il se-
gretario Carlo Marinelli e il 
maestro Claudio Scimorfe. 

E e'e stato poi, come con-
tributo speciale alle Giornate, 
un intervento « musicale » ve
ro e proprio: l'esecuzione in 
« prima » assoluta, nella stes
sa aula magna delPistituto di 
architettura dove si svolge il 
seminario-incontro, di un bre
ve pezzo per nove strumenti, 
dai titolo Solo, di Sylvano 
Bussotti; composizione certo 
non facile,' e che pure ha 
ricevuto, da parte dei molti 
presenti, un applauso lunghis-
simo e cordialissimo. -

La partecipazione della mu
sica alia iniziativa veneziana 
si e fatta dunque sentire; un 
no' meno quella del teatro, 
e ce ne displace. Eppure la 
occasione era e resta delle 
migliori. Quanto al cinema, 
esso rimane l'elemento di 
punta della battaglia per il 
rinnovamento delle strutture 
culturali. In questi giorni, 
abbiamo visto a Venezia, va-
riamente attivi a tutti i li-
velli (li citiamo alia rinfu-
sa), Scola, Maselli, Pirro, 
Monicelli, Age, Scarpelli, Co-
mencini, Petri, Loy, Vancini, 
Cobelli, Toti, Sena, Gianvit-
torio Baldi, Andrioli, Del Fra. 
Cecilia Mangini, Agosti, Pa
solini, Sergio Spina (alia te
sta d'una piccola e laboriosa 
troupe, che registra i princi
pal! awenimenti per la TV 
delle Giornate, mentre l'eal-
t ra» TV, quella ufftciale, del 
governo e dei padroni, e la-
titante). Marco Ferreri. che 
oggi ha potuto finalmente 
presentare per la prima vol
ta in Italia, nella versione 
integrate e originate, il suo 
Uomo dei cinque palloncini 
(o Uomo dei palloni, come e 
stato ribattezzato), gia ridot-
to anni orsono. dai produt-
tore Carlo Ponti, a un mon-
cone quasi informe, da inse-
rire in un pasticciaccio epi-
sodico destinato comunque al-
l'insuccesso e aU'oblio. 

Altri cineasti sono attesi 
per i prossimi giomi (la ma
nifestazione continua sino a 
venerdi); altri ancora, impe-
gnatissimi nel lavoro, hanno 
fatto pervenire il loro con-
senso, la loro adesione alle 
giornate. 

Ha sorpreso che Luchino 
Visconti, in una interrista al
ia Stampa di oggi abbia cre-
duto di dover confermare 
1'accordo con la «Rusconi 
film a, di cui si era recentis-
simamente parlato come di 
cosa dubbia, di dover ironiz-
zare inopportunamente sul ca-
rattere popolare e democra-
tico delle Giornate, che quasi 
nessun giornale (nemmeno La 
Stampa) si sogna di negare, 
di dover attaccare quanti 
nella realizzazione delle Gior
nate, hanno profuso cospicue 
energie. Le reazioni, qui, so
no state quelle prevedibili: 
quanto meno, di addolorato 
stupore: soprattutto per il 
fatto che Visconti abbia ria-
perto una polemica ormai del 
tutto superata, riprendendo 
assurdamente le difese della 
gestione Rondi. 

Aggeo Savioli 
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A Francoforte la ferza generazione della famosa vettura tedesca 

RINNOVATE 
LE OPEL 
KADETT 

Del model lo precedente sono stati venduti in 10 anni 3.300.000 esempiari - Linea rinnovata e meccanica miglio-
rata - Abitacolo luminoso - Motore siienzioso - Le varie versioni 

II Salone di Francoforte 
• • fara da passerella alle nuo

ve Opel « Kadett »; contem
poraneamente le vetture sa-
ranno immesse su tutti i 
mercati europei. II 1973 di-
venta cosl per la casa te-
de^ca, affiliata alia General 
Motors, l'anno delle «Ka
dett » della terza genera
zione. 

La prima generazione — 
considerando come caposti-
pite la « Cadet » della Vaux-
hall, uscita in Inghilterra 

• nel 1930 e la sua derivazio-
ne tedesca del 1936 — era 
durata sino al 1939 con 107 
mila esempiari prodotti. 

La seconda generazione 
era nata nel 1962, nel rico-
struito stabilimento di Bo-
chum, e si e dimostrata 
una generazione molto ro-
busta: 3.300.000 esempiari 
venduti in dieci anni. Ma 
e'era bisogno di un rinno
vamento, come indicavano 
le cifre delle immatricola-
zioni che in Italia, ad esenl-
pio, erano arrivate nel 1970 
sino a 46.186 unita, ma e-
rano poi scese a 38.464 uni
ta nel 1971 e a 24.522 nel 
1972. 

Ecco quindi la necessita 
di una nuova «Kadett», 
che fosse al passo coi tem
pi, che rispondesse alle esi-
genze nuove della clientela, 
ma che rispondesse alia for
mula iniziale: «Auto della 
classe media inferiore ca-
ratterizzata da un disegno 
funzionale, da proporzioni 
eleganti, da un abitacolo 
confortevole, da una ricca 
strumentazione, da un va-
no per i bagagli spazioso, 
da una costruzione robusta, 
da caratteristiche di guida 
impostate sulla massima si-
curezza e, infine. da una 
eccezionale economicita di 
consumi e i costi di manu-
tenzione ». 

Se le nuove « Kadett» cor-
rispondono appieno alia for
mula non siamo in grado 
di dire con sicurezza. al-

. meno per quanto riguarda 
,. rultima parte. Le prove che 

la General Motors - ha or-
ganizzato in Danimarca per 
la stampa europea, svolgen-
dosi proprio in un Paese 
dove le norme di circola-

, zione sono piii che rigoro-
se, non hanno infatti con-
sentito di saggiare a fondo 
le capacita delle nuove vet-

, ture e di controllare quin
di consumi e resistenza del
la macchina auando e sot-

- toposta alle piii dure solle-
- citazioni. Tanto per fare un 

esempio: abbiamo apprezza-
to molto la limitata rumo-
rosita della vettura durante 
la marcia, ma non abbia
mo potuto controllare che 
cosa succede quando la nuo
va « Kadett» viene spinta 
alia massima velocita; cosl 
non abbiamo potuto control-

- lare se i consumi, contenu-
'• ti alle velocita medie. lo 
'. sono altrettanto alle veloci

ta elevate. - -. t 
• Intanto — per coloro che 

sono interessati a questo ti
po di vetture, che rientra-
no nella fascia piii impor-
tante del mercato automo-

. bilistico italiano — conver-
ra dire che le o Kadett» 
sono disponibili nei model-
li berlino a 2 e a 4 porte, 
Caravan a tre porte e cou
pe nelle versioni lusso; ver
sioni standard solo per le 
berline e la Caravan. Due 
le cilindrate disponibili: 1 
litro e 12 litri. La versio
ne standard con motore da 

... 1 litro ha solo il cambio 
meccanico; quella con moto-

* re da 12 litri ha solo il 
' cambio automatico. C'e pu

re una versione «RaIlye» 
del coup6 con motore da 
1196 cc. e solo cambio mec
canico. 

I due motori che equi-
paggiano le vetture sono a 
4 cilindri in linea con una 
cilindrata effettiva di 993 cc. 
per le «1000» ed una po-
tenza di 48 CV din a 5600 
giri/minuto e con una ci
lindrata effettiva di 1196 cc. 
per le « 1200» ed una po-

- tenza di 60 CV din a 5.400 
giri. 

Quando la General Motors 
parla di economia di eser-
cizio per le nuove Opel Ka
dett indica consumi norma-
Uzzali di 7,6 litri di benzi-
na normale ogni 100 km. 
per le « 1000 > e di 8 litri 
di super per le « 1200». 

Le prestazioni indicate dal
la casa sono piii che soddi-
sfacenti per vetture di que
sto tipo: 130 chilometri ora-
n di velocita massima per 
le berime « 1000 »; 135 km/h. 
per il coup6 « 1000 ». Venti-
due secondi il tempo ne-
cessario per raggiungere, 
con partenza da fermo. la 
velocita di 100 chilometri 
orari. Con motore di 12 li
tri le berline raggiungono 
i 140 orari ed il coupe i 
145. 17,5 i secondi necessa-
ri per passare da 0 a 100 
chilometri orari. 

Tutte le vetture hanno si-
stema frenante a doppio 
circuito. Le «1200 * hanno 
freni anterior! a disco con 
servofreno. Le «1000 » han
no tutti i freni a tamburo 
ma freni a disco e servofre
no possono essere montati 
su richiesta. L'efficacia del 
sistema frenante non ci ha 
del tutto convinti, ma — va 

• detto — la generalita di co
loro che hanno provato le 

macchine e rimasta entu-
siasta. 

Per tutti gli altri aspetti 
le nuove vetture ci sono par
se pienamente rispondenti 
alia formula. II disegno del
la nuova « Kadett » e dav-
vero funzionale, come dimo-
strano le prove effettuate 
nella galleria del ventoche 
hanno, ad esempio, sugge-
rito il disegno del frontale 
con una sorta di piccolo 
« spoiler » sotto la calandra. 

Nonostante la nuova linea, 
la <( Kadett» si riconosce 
subito come una Opel, an
che per le somiglianze che 
presenta con la «Manta» 
e la « Rekord ». 

Linea a parte, la vettura 
— il cui ingombro e rima-
sto immutato, ma che e 
leggermente piii bassa del 
modello precedente — of-
fre una superficie vetrata 
del 25 per cento superiore 
a quella della «Kadett» 
della seconda generazione. 

Le nuove « Kadett» han
no beneficiato di non pochi 
miglioramenti meccanici, 
funzlonali e di sicurezza. 
Basti ricordare che il ser-
batoio del carburante, por
tato ad una capacita di 44 
litri, e stato collocato so
pra il ponte posteriore in 
posizione protetta. Partico-
larmente indovinata la po
sizione del bocchettone del 
serbatoio, sistemato sotto 
una finta feritoia applicata 
al montante posteriore de-

. stro. 
Modifiche che assicurano 

una maggiore tenuta di 
strada sono state apportate 
alle sospensioni anteriori e 
posteriori. Completamente 
rinnovato l'abitacolo, suffi-
cientemente ampio e con 
sedili comodi. La strumen
tazione si pub definire ric
ca solo rispetto ad altre 
auto della stessa categoria. 

Sconosciuto il prezzo. 

Una delle caratteristiche positive delle nuove Opel « Kadett» e rappresentata dalla capacita del 
bagagliaio che e di 1,520 metri cubi nella versione Caravan ( fo to in a l t o ) , d i 310 centimetr i cubi 
nel coupe (foto qu i sopra) e d i 313 cent imetr i cubi nella berl ina. Nelle foto del t i to lo : a sinistra 
una « Kadett » berl ina vista di f ronte ; a destra i l cruscotto nelle versioni con cambio meccanico. 

Solo l'anno venturo in strada la nuova sportiva della Lancia 

Statica a Francoforte la Beta Coupe 
Superera i 180 orar i con motore d i 1,6 l i t r i e i 190 con propulsore ( in opzione) d i l i t r i 1,8 

Al Salone Internationale di Francoforte che t i terra dai 13 al 23 settembre, la Lancia esporra in anteprima mondiale il nuovo modello 
Beta coupe. Si trattera di una presentation* statica, poiche la linea d i montaggio della vettura e le relative attrezzature sono in fas* di 
allestimento. La Beta coupe — comunque — sara messa in vendita a l l ' in iz io del 1974. La vettura, precisa la casa, e stata ditegnata dai 
Centra stile Lancia, la cui esperienza anche nel settore sportivo e illustrata dai coupe Fulvia, la macchina che vanta un primato assoluto 
di affermazioni • di titoli, • che — in comiderazione delle permanenti richieste — continuera ad essere prodotta. II coupe Beta 
— assievra la Lancia — offra ottima abitabiliU nonostante l« compatte d imension! esterne • conserva la struttura meccanica della 
berlina ( In particolare: motor* posto trasversalmente, trazione anterior*, quattro ruote indipendenti), che ha gia avuto una favoravol* 
accoglienza da part* della clientela. II motor* e stato pero elaborato per consentir* piu elevate prestazioni. Con il motor* di 1600 
cc la Beta coupe raggiungera una velocita massima di oltr* 180 km/ora . La stessa vettura potra essere equipaggiata anche con 
motor* 1800 (opzionale) ch* I * consentir* di ragaignger* la velocita massima di oltr* 190 km/ora . Le dimensioni pr incipal i della 
vettura sono: passe mm 2350 ; lungnazz* mm 3995; larghexza mm 1650; altezza mm 1285. NELLE FOTO: due viste della nuova vettura. 

La Casa svedese ha annunciato le novita della sua produzione 

Ancora piu sicure le Volvo della serie 1974 
Un paraurt i che «c perdona » gl i error i d i parcheggio sino a 5 chilometri orar i 

La svedese Volvo presen-
tera a Francoforte i suoi 
modelli 1974 all'insegna del-
l'auto sempre piii sicura. Le 
modifiche di maggior rilie-
vo, adottate per tutta la 
gamma delle Volvo, riguar-
dano infatti la sicurezza 
sotto tutti i punti di vista. 
Quella piii appariscente in-
teressa i paraurti, ora di 
disegno e di dimensioni fuo-

ri deli'usuale per vetture 
europee. Sono stati proget-
tati in modo da assorbire 
senza danni per la corroz-
zeria, in caso di «errori» 
di parcheggio, urti fino al
le velocita di 5 chilometri 
orari. Non e stato ancora 
dimostrato quali saranno le 
conseguenze per le altre 
macchine... 

Sempre per quel che ri-

Una Volvo « 144 0 * Lira*» modello 1974 con I'inconfondibile 
paraurti. 

guarda la carrozzeria, sono 
state modificate le portiere 
— rinforzate da profili in 
acciaio a prova di capotta-
mento — dalle quali sono 
stati eliminati i deflettori 
per abolire il sibilo dell'a-
ria e per consent ire una 
migliore collocazione dello 
specchietto retrovisore e-
sterno. 

Pure per ragioni di sicu
rezza e stato portato in a-
vanti il serbatoio della ben-
zina, che ha ora una capa
cita di GO litn; e stata inol-
tre adottata una spia di ef-
ncienza dell'impianto elet-
trico che segnala quando 
una delle lampadine e ful-
minata. 

Modifiche di rilievo sono 
state apportate anche ai se
dili, che sono stati irrobu-
stiti e per i quali sono sta
ti modificati i meccanismi 
di regolazione. Nei modelli 
144 Grand Luxe e 164 il se-
dile di guida, grazie ad un 
termostato. si riscalda au-
tomaticamente quando la 
temperature estema e mol
to rigida. 

Anche il piantone dello 
sterzo, su tutte le vetture 
della gamma, e stato reso 
piii sicuro: oltre al sistema 
di sicurezza con snodo a 

cedimento, sotto carico pre-
determinato, ora e stata in-
serita una sezione a gabbia 
ad assorbimento d'urto nel
la parte cent rale del pian
tone. 

Per le vetture della gam
ma con motore ad iniezio-
ne e stato adottato un nuo
vo sistema detto CI (inie-
zione continua) che si basa 
sul principio della misura-
zione dell'aria aspirata, in 
sostituzione del sistema ad 
iniezione elettronica usato 
precedentemente sui motori 
B 20. A parita di vantaggi, 
secondo i tecnici della Vol
vo, il nuovo sistema ha una 
struttura relativamente sem-
plice ed e di piii facile ma-
nutenzione, anche se e sta
to concepito in modo da 
poter rispondere alle piii 
severe norme sui gas di 
scarico che saranno adot
tate in futuro. 

A parte le innovazioni che 
riguardano la sicurezza, con 
i modelli 1974 sono stati in-
trodotti due nuovi color! di 
carrozzeria (il rosso scuro 
e il giallo scuro) ed e sta
to ripristinato l ' a z z u r r o 
chiaro. Per gli intern! sono 
stati previsti, accanto a 
quelli tradizionali, due nuo
vi tip! di tappezzeria. 
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