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Contro una legislazione invecchiata 

Nasce anche in 
la psichiatria sociale 

• . ' • • ' • ' * ' • ' ' ' 
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A Bologna il primo esperimento rivolto a 
prevenire il male e a reinserire nella societa 

i pazienti dimessi i ; 

A *••» 

Un Convegno Lnterregiona-
le eulla riforma pdichlatnea, 
organizzato a Bologna nel 
marzo .scorso dall 'Unione Re
g i o n a l delle Province Kmi-
liane in eoilaborazione con 
TAssociazione Medici Ospe-
dali Psichiatrici (A.M.O.P.I.). 
espresso il propr io rammari -

' co perche <• nonostante •• le 
re i tera te p r o m i s e di priori
ty assoluta. un 'al t ra legitsla-
tura e trascorea tsenza clie 

. l 'auspicata riforma sia dive-
juita una realta >• e solIecit6 
il Par lamento • che era per 
nascere dalla immincnte con-

; .sultazione elettorale ad af-
frontaro immediatamente il 
doloro-o e spinoso problema. 

Si disse anche. da parte di 
ta luno. che. compiendo nel 

• 1964 i s e ^ a n t a anni . l 'attua-
le legtelazione psichiatrica e 
ormai pro.-dima all 'eta del 
penfiionamento. Altri obiet-

ta rono echerzosamente che. 
essendo di genere femmini-
le . essa avrebbe meritato di 
essere messa a riposo gia da 
almeno quat t ro anni. 

Ma si diose anche che at-
t i ibn i re a questa nignora 
l 'eta di 59 anni e un fatto 

•di pura e convenzionale ea-
valleria. poiche in eifetti la 
natjcita dei principi oui <?ssa 
e ispirata risale alPepoca na-
poleonica. tant 'e che in Fran-
eia una legislazione del tutto 
simile resiste nientemeno che 
dal 1838. 

Come e noto. questi prln-
cipi-base si possono ricondur-
re tutti all 'asaioma fonda-
menta ie che la malattia men-
tale e prat icamente incurabi-
le e Qiiindi il conipito deila 
eocieta pi esaurasce nell ' indi-
v iduarne i portatori . isoiarli. 
cuistodirli ed assisterli quan-
to piu umanamente possibile. 

Di qui il « manicomio ». con 
l'iocrizione nel casellario 
giudiziario. la perdita dei di-

. r i t t i civili. i mezzi di con-
tenzione. le porte ermetica-
mente chiuse e le finestre 
abbondantemente sbarra te . 

Di qui anche il diffondersi 
del « pregiudizio ••. o quanto 
meno delia prevenzione. nel -
l 'opinione pubblica. tanto piu 
tsollecitata a giudizi somma-
ri da frequenti epioodi della 
cronaca nera dai quali . per 
una non ra ra inversione del 
rappor to eauea-efietto. vie
n e • ricavata la conelusione 
che i principi-base di cuj so-
pra devono ' essere consoli-
dati ed inaspriti . anziche r ie-
laborat i ed at tenuat i alia lu
ce delle moderne acquisizio-
ni scientifiche. 

Aggiungete a queeta non fe-
lice situazione l'assenza qua
si totale di Cat tedre Univer-
sitarie di Peichiatria. In ca-
renza di odpedali e posti-let-
to psichiatrici e le difficolta 
in cui si dibattono le Ammi-
Jiistrazioni provinciali. euj e 
deiegato per legge il compito 
dell'afeistenza di questi ma-

' lat i . ed avrete un quadro 
ta imente ' disastroso della 
realta da metterei le mani 
nei capelli per la dispera-

• zione. 
Eppure . nonostante tut to 

c:6. vi sono in Italia degli 
audaci che si eono messi in 
teota da un po' di tempo di 
efidare e di vincere il bloc-
co compatto delle re^istenze. 
dei pregiudizi. degli oblii e 
del le omerta. 

Si t rat ta . per la maggior 
par te , di giovani studiosi che 
hanno arricchito la loro eepe-
rienza psichiatrica ospedalie-
ra con i nuovi or ientamenti 
della psicologia. e Darticolar-
m e n t e con fruttuosi contatti 
con i loro colleghi s t ranier i . 
seanatamente inglesi e fran-
cesi. 

II Congresso Internaziona-
l e degli Ocpedali. tenutosi a 
Par igi nel giugno ^cortso. e 
quei io sulla psicoterapia di 
gruppo. succedutoglj a Mi-
l ano nel luglto. hanno forni-
to loro nuovi argoment i e 
p iu forti motivi per pasisare 
decisamente all 'at tacco. con-
fortati da i r insegnamento e 
dalla eoilaborazione di scjen-
ziat: di primo piano in cam-
po internazionale. quali l*in-
glcse Bierer ed il france=e 
Daumezon 

Sono questi i p ionien non 
tanto di nuovi fondamen'.; ;eo-
r :c : 6U:la maiatl ia menlaie. 
t=ulla cui iOctanziaie omen-
dabiiita Taccordo tra gli P;i-
chiatr i . a lmeno .a parole, e 
o :ma: generale. quanto d; 
una dottr :na abbondantemen
te traccurala nel pacoato. e 
cioe quella delle tecniche as-
s;stenziali 

E ' ad essi. e ad altri loro 
valorosi coileghi. che vs in-
fatti a t t r ibui to il mer i tc di 
ave r e introdotto • per pr ime 
alcuoe nuove denonmnazioni. 
dest inate a sostituirfi ienta-
niente alia superaJn nomen-
ciatura del pr«>$ato. quali 
- psichiatr ia sociale - . - tera-
pirt istituzionaic o amb;en-
t a l e * . -ps ich ia t r i a di eetto-
r e - . - terapia di... occupa-
z.one ». 

Sono denominazionl cui 
corr:«ipondono. nelle -?truttu-
re aosbtenziali . a l t re t tante in-
novaz:oni decisamense rivo.u-
zionarie ne: confront! della 
6:tuazione italiana presente. 
nella quale, se TOopedale Psi-
chiatrico e assente in circa 
un terzo delle province ita-
linne. s o l o ' meta di queste 
ul t ime hanno in funzione 
quei - Dispense ri di ' ig;ene 
mentalo - che rappreaentano 
l 'unico timido e pallido len-
ta t ivo di - p.^ichiaina socia
le - finora sper imentalo 

In Franciri Gr,-.n Breiasinn. 
ed an^r-e ne: Pae-;i Ba^s;. si e 
gia mo' ln put av.ir.Ti: a ParT-
R: ad e«;<*mpio dopo u r s oir-
coia ie m;nisteri:il<» del mar
zo 13^0 che inco-aceiava al-
l 'espfrimento il XIII Arron-
dis^ement e gia s ta to org.»n:z-
zato da tempo secondo il nie-
todo della cosiddctta - psi
chiatria di settore - . 

La sanita mentale della po-
polazione di c.uel quar t iere . 
in sostanza. e aflidata an una 
^quipe eastituita da psichia-
tri . psicologi. assi^tenti isocia-
li ed infeimieri qualiflcati. la 
quale opera, oltre che • nel 
reparto oopedaiiero (nej qua
le sono ricoverati soitaniu 
malati di quella zona) e nel 
ditspensario rionale. anche nel 
coeiddetto •< ospedale di gior-
no » e " nell 'ospedale. di not-
te •• (a seconda che il pa-
ziente dt'bba essere allonta-
nato provvisorianiente dal-
rambien te di lavoro o da 
quello famiiiare). nonche in 
un " atelier protetto •-. nel 
quale in genere i dimessi 
vengono aiutati. con la co-
t?iddetta •• terapia occupazio-
nale •• <un te imine ingleise. il 
cui eorrippettivo italiano. 
peggiorato. e quell ' • ergote-
rapia •• con la c.uale molti 
ospedali nostrani si servono 
dei ricoverati come persona-
l e ' d i fatica). a reinserirsi 
progretssivamente nell 'attivita 
lavorativa e nel contedto so
ciale. 

Il successo deU'esperimen-
to e innegabile ed e documen-
tato . par t icolarmente dalla 
netta riduzione delle riam-
missioni e del tempo di de-
genza. tanto da conferm.nre 
quel principio della moderna 
prevenzione decondo il qua
le e meglio inve^tire capital! 
per far el che diminuisea la 
esigenza dei posti-Ietto ospe-

dalieri piuttosto che per co-
s t ruirne dei nuovi. -• . - < 
• Qucsta costellazione d i ' ser -
vizi extra-ospedalier i , tutti 

' rivolti a prevenire il male e 
la ricaduta, iniJeiendosi essi 
con organica continuita nel-
rambien te sociale dal quale 
quasi sempre origina la ma- , 
lattia mentale. anziehe at-
tendere supinamente il fatale 
momento deU'eiiplosione del
la follia. costituiace indub-
biamente una svolta storira 
nelle tecniche assistenziali e 
forse il primo esempio con-
creto di applicazione meto-
dica ed articolata d! Medicl-
na Sociale in qucsto settoie. 

Non meraviglia quindi il 
fatto che il primo esperimen
to del genere in Italia si <?tia 
approntando a Bologna, do
ve amministrator i provincia
li e modici psichiatii e psico-
logi s tanno dibat tendo appaci-
eionatamente da alcurii mesi 
questi argomenti e dove il 
clima politico-sociale • ts in-
dubbiamente il piu favorovo-
le perche tale a w e n i m e n t o 
po.^a veriflcarsi ed aver for-
tuna. E gia si parla di Bolo
gna come sede del 1" congres
so italiano di Psichiatria So
ciale. cosl come Londra. nel-
l'agonto prossimo. sarii sede 
del 1° congresso internazio
nale di qucsta * nuova disci-
plina medico-60cia!e. 

Mario Cennamo 

Per leferite 
chiusura-lampo 

Preparato dal Premio Nobel Gyorgyi Szent, 
scopritore della vitamina « C »,un estratto 
di timo denominato «« promina » che stir 

mola la moltiplicazione delle cellule 

Fra le cose di cut abbiamo 
ancora scarsa-conoscenza. in 
tenia di fisiologia e pntolopia 
umana. vi e il timo. Si tratta 
di un orqano molto sinaolare 
del nostra corpo che. oPP" n -
to per questo. non ha man-
cat o di richiamare sempre 
Vattenzione • degli - studiosi. 
senza perd che si sia potutn 
decifrare. almeno ff«o ad op-
pi. il sua vero compito nella 
economia organica. Esso si 
trova nella parte alta del to-
race, davanti alia trachea, 
ma vi si trova nella sua in
tegrity nel periodo dell'in-
fanzia e dell'adoloscenza, 
mentre manca quasi com-
plefamcnte ncll'individuo a-
dulto. 

£ qui sta la sua singolarita, 
nel contrasto fra il crescere 
P svilnpparsi dell'organismo 
da una parte, e il progressi
va ridursi e atrofizzarsi del 
timo dall'altra: mentre cioe il 
corpo umano segue un pro-
cesso di evoluzione il timo 
subisce un orocesso parallclo 
di involuzione. In termini viu 
chiari si ootrebbe dire che ci 
sviluppiamo e cresciamo fin-
che in not esiste e funziona 
ancora il timo. qnando esso 
scompare lo sviluppo e la 
creseita si arrestano. 

Infatti alle volte accade che 
esso sparisca piu a meno pre-
cocemente. ed allora non si 
crcsce niu. e ne risnltano in-
dividui piuttosto tozzi e di 
bassa statura: cio si verlfica 
(tanto negli uomini che nelle 
donnef quando e precece lo 
maturitd sessnale 

La cc promina » 
Ma tutto cio cquivale a rl-

conoscere che U l\m0 finche 
in grade di hwzionnre (dot 
finche non viene neul^alizza-
to P reso atrofico dallo svi
luppo sessuale) influisce sul
la creseita dell'organismo. 
che * la sola conclusione a 
cui si ? piunti 

Rimane da spiegare pcrb 
comP agisce questo timo: 
producendo forse qua'che 
ormone? E se e cOsl. questo 
ormone stimola direttamen-
te. (a riprodnzione cellulare 
in tutto I'orgams'mo oppure 
opera mediante la stimola-
zione di alt re ghlandole en
docrine (ipafisi tiroide) che 
sapoiamo essere cavaci a lo
ro volta di incrememare la 
creseita generale? Questi ed 
altri interroaativi hanno af-
fascinato i ricercatori. ch* da 
tempo sono imptgnati nel 
tentatico di scoprire appun-
\o se il timo abbia o non 
abbia una secrezione ormo-
nica 

Sembra orn che moHo vl~ 
cino al. successo sia ginnta 
uno scienziato unghorese che 
larora in America. Szent 
Gyorgyi, aid largamente no
to oer essere stato l''i a sco
prire la'-tntamina C e oer 
arerne avuto come solenne 
riconoscimenlo it orCmin ^o 
b"l Egl, dunqne ha prepa
rato. come altri inutiimente 
PT'tmo di lui. dealt estmtti 
di timo con tecniche carle 
fino n <i'iandn non oU t riu-
scito di i'lenliftcare in una 
dt tnli email} una partico-
tatc soxtanza la cui pretenza 
enstante suggerira Video cht 
potesse trattarsi del supposto 
ormone timico 
; La sostanza • in qncstione, 
che Szent Gyorayl ha deno

minato promina. e stata iso-
luta in modo da raccoglier-
ne dosi sufficienti acr un cer-
to numero di esperienze. E 
le esperienze hanno rivelato 
che la promina. messa a con-
tatto con delle culture cel-
lulari. ne accelern nettamen-
te lo sviluppo in quanto sti-
mola una intensa moltiplica
zione delle cellule. I risnlta-
ti non consentono ancora 
conclnsioni - definitive. ma 
autorizzano gia due ipotesi 
di lavoro. vale a dire due 
supposl:ioni sulla fondatezza 
delle quali si dovra indaga-
re con ulteriori esperienze. 

Cicafrici piu rapide 
La prima ipotesi e che il 

timo favorisca lo .sviluppo 
dell'organismo attraverso la 
sua secrezione di promina, 
la quale andrebbe diretta-
mente a stimolare la ripro
dnzione delle cellule e del 
tessnti. A7n • ij curioso & che 
adesso interessa di oiu. veri-
ficare la seconda ipotesi: che 
cioe la promina possa inter-
venire (insieme co» eventua-
li vims, fattori Irritativi. tos-
sici ecc ) in quella molti
plicazione cellulare disordi-
nata. anarchica e tumnltuo-
sa che da luogo ai tnmori. 
che insomma questa sostan-
Za oossa averc una qualche 
responsabilita nella conipar-
?a del cancro -

Piii curiosn ancora e che. 
in attesa di chiarire s'tmili 
problemi. ci si e trovatl ina-
spcttatamente di fronte a ' I ° 
solnzlone di un oroblema dl-

. verso a cui non si pensava 
neppure e che non era affat-
to nei programmi di ricerca 
Sc la promina favonsce la 
moltiplicazione delle ce/!»/'e. 
si e oensato non sarebbe es-
*a adalla a curare le ferite 
ed a farle chindere pi'' ore-
sto. data che la cicatrizzazio-
nr naturalr anviene annunto 
per il riorodnr^i dei tessnti 
circostanli. ma ha sempre 
bisoano di ' un certo tempo 
prr conctuderst specie <r le 
feriip sono eslese o orofonde 
o in sogaetti anziam o co-
stitnzionalmente deboli? 

/-i altri termini, non si po-
trrbbero con la promina af-
frettare ; temoi^ e ottenere 
cicatrizzazionT piu rnnlde Wa 
nel caso di ferite acciden-
tcli che nel caso di rjuelle 
chirurgiche prodotte in se-
auim a intervento on^rato-
rio'* Qm tn facile fa^e le 
orore. le quali risultarono 
positive sngarrendn rot! una 
applicazione terapeutica in-
nocua e Hi estesa ntilizzazio-
ne Vt era tuliarla un ostaco-
lo ner la su~ introdnzioie 
pratica. la difficolta di rica-
rare la vromtna nei qnanti-
tativi sufficienti alia richie-
sta. data - che negli estrattl 
di timo essa si trova in oic-
co'e oercentuali 

Mn poiche molti ormonl 
(iponsari. *urrenali) venao-
no eliminati con le urine 
Szent Gyorgyi e Hnxcito 0 
•taomhrgrp ii campn anche da 
questa diffl'.'alta perrenendo 
ad isolare In nnavn *n*tnnza 
dalla escrczione urinaria Ew 

da coJesto matennle che at-
tnalmente viene ettratta *» 
scola industrial? la promina. 
il farmaco destinnto o guarl-

' re con la masslma rapldita 
ogni fcrita. 

Gaetano Lisi 

scieniza e 
' • ' . , ' • - . • . . . • - i . • • • . . ' . •> • • ' . • • ! , . . . : . . . , 

In funzione da qualche tempo a MiIqno 

Un 
i, 

per regolare il traffico 
ii\'-

I risultati sono favorevoli: il tratto cost regolato che, nelle ore di 

maggior traffico, veniva percorso a circa dieci chilometri allora, 

si percorre, nelle stesse ore, a oltre trentacinque chilometri di media 

' '• E' entrato in funzione. da 
qualche tempo, a Milano. un 
interessante dispositive per la 
regolazione del trafUco, 11 cui 
compito e di coordinare l':.-
zione di una serie di soma-
fori per ottenere il migliore 
smaltimento del tr.Ultco 
- Sistemi di controllo di sin-

goli grtippi di semafori posti 
ad incroci complessi. o lungo 
le vie di grande traftico at-
t raversate da vie seeondarie. 
sono in uso da tempo ma. :;el- . 
la loro maggioranza. r isolvo- . 
no il problema di un singolo 
nodo di vie. o di un singolo -
incrocio. II nuovo impianto .;.' 
milanese, il primo del genere , 

' installato in Europa. interes-
5 sa invece un trat to di clue chi- ', 

lometri e mezzo, che eoilr-ga 
due centri di grande trafflco. 
Piazza San Babila e Piazzale ; 

Loreto. e lungo il quale si 
'• trovano quattordici attraver-
samenti . due dei quail com-
plessi (Porta Venezia e Piaz- , 
zale Argentina) Tutti ! se
mafori di questo itincrario. 
dipendono oggi da un unico 
centro. il quale 1: •• comnndn -
in base alle *« informazioni »• 
inviategli da tutta una serie 
di ~ rivelatori •> posti in pros-
simita degli ineroci e iungo 
l'asse principale. elaborate da 
un calcolatore elettronico in
stallato presso il Comando 
della Vigilanza Ur'.iana di 
Porta Venezia 
' Si tratta di un sistema ve-

ramente complesso. e tecni-
camente molto avanzato. che 
si vale di rivelatori radar . 

' che segnalano e contegg'ano 
ogni veicolo nl suo passaggio. 
di rivelator! a pressione. che 
compiono In stessa funzione in 
prossimita degli incroci. sulle 
vie di minor trafflco. quando 
le m o t e di un veicolo eserci^ 

• tano con • il loro peso una 
pressione sulla • pedana me-
tillica di chiusura. ed infine 
di rivelatori magnetici. i quali 
segnalano il passaggio di un 
veicolo in quanto questo. con 
la sua massa ferrosa. provo-
ca una deviazione delle linee 
di flusso del campo magnelico 
ter res t re • . " . . ' 

Tutti questi rivelatori in-
viano i segnali generati nei 
loro interno. a t t raverso una 
rete di cavi elettri^i il cui svi
luppo completo misura pa-
recchi chilometri . ad un unico 
centro che. in ' base alia , 
elaborazione '' dei ~ segnal i . 
stessi. a t t raverso altri cav! in-
via i comandi ai vari gruppl 
di semafori • ' : . . - ' 

In questa fase di elabora
zione dei dati ricevuti sta la 
par te piu avanznta del siste
ma. che tende a risolvere un 
problema molto complesso. e 
che pu6 essere naturnlmente 

i risolto solamente con una 
certa approssimazione Per 

•' comprendere tale questione. 
e la conseguente funzione del 
calcolatore elettronico instal-

. lato a Porta Venezia. convei-
ra soffermarsi un istante su 
quello che puo essere 1'anda-
mento del traffieo agli incroci. 

Consideriamo per prima 
cosa un semplice incrocio. re-
golato da un gruppo di sema
fori di tipo convenzionale: 
il traftico alle varie ore del 
g;orno e piii o meno intenso: 
a diverse ore prevale quello 
in un senso o quello neUnltro 
(verso U centro o verso la pe-
riferia) . e varia al ' resi il r ap
porto numerico tra i veicoli 
che percorrono le due vie che 
s'incrociano Questo problema 
gia abbastanza romp.esso. vie
ne di solito affronta'o conteg-
giando i veicoli che t raversano 
l'incrocio alle varie ore del 

' giorno. con mezzi eletironici 
( r a d a r e contatori) oeemplice-
mente con mezzi -umani - (un 
g tuppo di Vigili f"rb-i:ii che 
effettua i rilievi rlirettamcnte) 
In base a tali rilievi. viene ela-
borato un semplice i - p r o -
gramma - per i semafori. che. 
nelle var ie ore j e l H giornr.ta 
e della nottata <ar-inno T<»MO-
inti con de te rmin ' t i tempi. 
Variando t re o quat t ro volte 
al giorno i tempi di un c;up-
po di semafori ad un .neroeio 
singolo (opc-razione che un 
vigile puo compiere ogni volta 
in un oaio di minuii>. si ot-
tengono buoni risultati 

Consideriamo tl c?£0. era 
di due incroci. • posti iungo 
una via di Grande traffico 
alia distanza di cento o due-
cento metri I'uno dall 'altro 
Avremo in tal caso una colon-
na di veicoli tun^o fasse 
principale che dovra incro 
ciare due colonne di veicoli. 
ognuna delle quali avra una 
intensita diversa e un Jivcrso 
andamento alle varie ore del 
giorno Applirando una rego
lazione indipendente dei due 
gruppi di semafori. reaiizzata 
in base ai rilievi fatti co: si
stemi suaccennati - qccadri 
con grande frequenza • che 
la colonna dei veicoli doll'as-
se principale at t ravcrsato il 
primo semaforo restera oi<^c-
cMii dal segnale rosso dei se-
condo semaforo Finchi* s» 
tratta di due sem.ifori. la per-
d.ta i; tempo e relativa: ma 
se pnssiamo ai .-a<o piu corr.u-
ne di un'arteria cit'.adina di 
grande traftico. troviamo. ad 
ogn! chilometro. - quat t ro o 
cinque incroci .<emaforizzati. 

. ognuno dei quali t percorso 

• i j 

Rappresentazione . schematica: dell'itinerario principale e delle 
vie trasversali attu.almente controllati dall'impianto elettronico 
"Sistema PR » installato a Milano - • ; 

Rivelatore a contatto (pedana) incassato nel
la ' pavimentazione ;.' •, •• ' • 

. da gruppi e colonne di vei
coli che variano d'intensita e 
di senso. alle varie ore del 
giorno. in maniera net tamente 
diversa da un incrocio all'al-
tro Operando la regolaz'one 
dei semafori uno indipenden-
temente dall 'alrro, la colonna 
di veicoli dell 'asse principale 
ver rebbe a doversi a r res ta re . 
mediamente. almeno due volte 
per chilometro: se nun di piii. 
con una riduzione delia velo
city media a valori bassissimi 
(dieci chilometri all'ora.'e an
che meno) e la formazione 
di code e ingorghi. 

Su cer te ar ter ie . nelle quali 
prevale net tamente il traftico 
lungo l'asse principale. come 
Corso Sempione e Viale Zara. 
per restare ad esempi milane-
si. i semafori vengono sincro-
nizzati permanentemente in 
modo da favorire lo smalti
mento del trafflco principale. ' 
e Tautomobilista viene avver-

J i t o mediante cartelli che. pro
cedendo ad una data velocita. 
potr.i seguire «i 'ondata ver-
de - dei semafori e percor-
re re una distanza di due o t re 
chilometri con un solo arre-
sto. o addiri t tura senza for- ' 
mate • Si trat ta. pero. di un 
sistema « rigido » applicabiie 
solo in certi casi. quando non 

si., hanno ' grandi variaziom 
nell 'andamento del >•- trafrico 
alle var ie ore del giorno 

II nuovo complesso installa
to tra San Babila e • Loreto 
tende a risolvere-il problema 
quando si presenta nelle sue 
forme pit i .complesse. con una 
notevole - flessibilita. e • cioe 
cercando di temporizzare e 
coordinare il funzicnamento 
dei semafori in modo da se
guire il meglio possibile la 
situazione del trafrico con ie 
sue infinite variazioni. Una 
soluzione - esatta >•. natural-
mente. non esiste. ma e possi
bile prevedere un certo nu
mero di assetti dei semafori 
coordinati che corrisp'ondano 
abbastanza bene ai veri assetti 
direzionali e quantitative del 

: traftico Si tratta di uiia spe
cie di - regolaz ione a gradi-
ni->. e cioe non esatta c non 
continua. ma prevista in mo
do da allontanarsi in ogni caso 
di molto poco dalla situazione 
ottima. '-,v- . •-:\u••:-. 

Venti sono i diversi assetti 
che il sistema di comando puo 
dare al complesso dei sema
fori che regolano i due piaz-
zali ed i quattordici incrcci 
San Babila-Loreto: il passag
gio da un assetto all 'al tro av-
vienp automaticamente. in ba

se ai -comandi* i m p r e s s dai 
. centro di controllo alle diver

se luci. II punto piii com-
, plesso e di meno facile com-
prensione di tutto I'impianto 
e la - scelta - tra le venti so-

' luzioni possibili. che avvienp 
automaticamente. e che im-
pegna appunto un calcolatore 
elettronico. Questo ha la fun- • 
zione di r icevere tutti i - d a 
t i * (rilevati dai rilevatori) 
che esprimono. istante per 
istante. le condizioni di traf
flco lungo l'asse principale e 

' in prossimita - degli incroci 
(nonche" le ev^ntuali - richie-
s te» di passaggio dei pedoni 
avviate mediante !'azioi.amen-
to di un-pulsante) . e di « ela-
borar l i« in modo da indivi-
duare una - situazione » com-
plessiva alia quale sia adatta 

. Tuna piuttosto che I'altrn dei-
' le venti soluzioni previstc n 

funzionamento dei rilevatori 
e del calcolatore elettronico e 
continuo. per cui altrettanto 
continuo e il rilievo sull'an-
damento del traffico: quando 
questo rilievo segnala una va-

.; riazione. se questa e sufficien-
\ temente ampia per corrispon-
•> dere ad un assetto della re

golazione semaforica diverso 
da quello in funzione in auel 
momento. il calco'.atore elet
tronico elabora automatica

mente i dati che gli giungono ; 

attraverso la rete dei cavi. e 
fa variare l'assetto de! com
plesso dei semafori. renden-
dolo meglio aderente alia 
nuova situazione del trafrico 

Si tratta. come e evidente. 
di un complesso moderniss!-
mo. che utilizza mezzi avan-
zati della tecnica (rivelatori 
radar e magnetici. calcolatore 
elettronico) per r isolvere un 
problema sempre piii nevral-

' gico nelle grandi cit ta I ri- : 
sultati sono stati favorevoli . ' 
in quanto il t rat to cosl rego-
lato. che pr ima veniva per
corso ad una velocit i . nelle 
ore di punta. di una decina . 
di chilometri - all 'ora. e che 
dava luogo a code intermina-
bili, si percorre, nelle stesse . 
ore . a ol t re 35 chilometri al
l'ora di media, velocita soddi-
sfacente per il trafrico urbano. 

Complessi del genere po-
tranno essere installiti anche 
Iungo altre linee di trafllco. 
sempre. pero, con c^rte iimi-
tazioni. L'estendere tale si- " 
sterna, e il coofdinario. di ne
cessity. con quelli gis esl-
stenti. ne la galire la com-
plessita ed i costi in maniera 
molto piii che proporzionale 
L'estensione stessa dell 'auto-
matizzazione elettronica dei 

semafori trova una limitazione 
teorico-pratica nell'ampiezza 

dei centri urbani e nelle in
finite variazioni del traffico. 
che non possono essere segui-
te oltre certi limiti. per cui. 
estendendosi il sistema. ne di-
minuisce l'efflcacia. . . •. 
. Sui costi del sistema m a n -
chiamo di notizie. ma si t ra t ta 
in ogni caso di oifre molto 
rilevanti. non tanto pe r i l 

• calcolatore in se stesso. quan
to per il complesso dei r i leva
tori e dei relativi cavi di col-
legamento. -* Un simile com
plesso, col passare del tempo, 

. necessitera poi di u n a m a n u -
tenzione sempre piii accurata 
ad opera di personi le alta-
mente specializzato. 

Siamo dunque di fronte ad 
: una realizzazione tecnicamen-
' t e bril lante. anehe se molto 

costosa. e di indubbia efnea-
cia in singole situazioni. Non 
possiamo pero vede rv i ; una 
6oluzione ai problemi del traf
fico cittadino. che debbono 
essere aflrontati con altri mez
zi. primo dei quali il poten-
ziamento dei servizi pubblici 
veloci sotterranei. che fanno 
diminuire il traffico . indivi
duate di superficie in quan to 
permettono spostamenti assai 
piO veloci. che inducono i 
possessori di ; veicoli pr ivat i 
ad usarli meno. 

Paolo Sassi 
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II « Wankel»: motore 
per le auto 

dell 'avvenire? 
• il 

Ecco i quattro tempi del motore a pistone rotante Wankel. 
Primo tempo: aspirazione (fasi dal n. 1 al n. 4) • Secondo 
tempo: compressions (fasi n. 5 e 6) e poi accentione (fasc 
n. 7) • Terzo tempo: espansione (fasi dal n. 8 al n. 10) -
Quarto tempo: scanco (fasi n. 11, n. 12 e n. 1). 

La storia dell'automobile 
ha arricchito le sue paginc 
con una data che un giorno 
sara ricordata come una tra 
te • piu important! Durante 
il salone aulnnnale di Fran
coforte. la N'-S Vi.. la nota ca-
sa tedesca di Xcckarsulm. ha 
presenlato una macchina in 
serie azionata da un motore 
rotante . Il progetlista. Felix 
Wankel. che ha dato anche 
il nomc al motore. ha iniziato 
questi progetti molto prima 
del suo incontro con i diri-
genti della N S U fawennto 
nel W51 > Qualche stonco 
aggiungerd. come ha fatto 
Giovanni Canestrinl. che sin 
dal XVltl secolo. un italiano 
il capitann Agostinn KameU 
H. studitt e porto a buon fine 
alcuni tipi di pompe basate 
propria tull'idea del • ciiptri-
lismo -. m(J alia tine il pub-
blico ricorderd soltanto che 
nel W63 . fu presenlato un 
• moiore nuovo •. -

DJ quPsfo niiOL'O idea, e 
anni che se ne parla negli 
amblentl iniercssatl. Turblna 

c motore rotante. da a r , n i 
affascinona ' gli specialisti e 
fanno * impazzire - i giorna- • 
listl a caccia di vere notizie 
rioolmlonarie Lo scorso an
no. nei mese di Aprile. par- -
r e . che la • • Mercedes . 300 • 
dovesxe presentarsi al pubbli-
co ' con un motore rotante. y 

ma ooi tutto tint nel dimen-
ticatoio Le - macchine - con 

, motori rotanti - continuaoano 
i loro esperlmenti e anche;-: 
fe autovettnre a tnrbina te- : ' 
nevano desta I'atlemione del * 
mondo dei motori Per non 
rifare la storia del lunghl • 
ed estenuanli tentativl dire-
nto che In scorso anno al sa- • 
lone di New York la Rover 

' inglese presentd la • T 4 • a • 
turblna. ma " j / prezzo • ap-
prossimativo di S mlliom con- . 
geld i primi enluslosmi Mal-
grado la semplicitd del fun-
zionamento (I'arta estema — • 
detto in modo schematica — 
viene rompressa e rlscaldata 
e quindi avvlata forzatamen-
te sulle alette della tnrbina 
per imprimcre a qucst'ulti-

ma il moto che a sua • volta ._ 
viene trasmesso alle ruotc). 
altri fattori hanno rcso, tino-
ra impossibile la grande se
rie. La stcssa cosa si deve 
dire per la Chrysler . " che • 
portera il sua tipo-tnrbina a 
Torino al prossimo salone di 
ottobre. 
- Con la XSV-Wankei st na 
(sul piano della produzione) 
un .vero e proprio salto di 
qualita // fipo di macchina. 
cne ' nasconde • al suo in
terno il motore Wankel. e, 
una derivata dallo * spider -
della NSU Prim Spon Le . 
modifiche • che sono state. , 
apporrafe al nuovo fipo di -
veltura consistono essemial- , 
mente nel fatto che. non es-
sendocl oiu U raffreddamen-
lo ad drjo.' ' sono , sparitf le ' : 

f<*rifoi> DO-sferiori. in P i" fo -
veltura e dotal a — a diffe- ' 
rCnza della - Prinz Sport - • 
— dei treni a disco anteriori • 

if motore per dirln in bre
ve. non ha piii t pUtoni e le 
bielle. " mancano totalmeme 
le valrolc e t loro comandi. 
e dispone di nnn sola can-
dela. * Non ha quindi parti 
sottoposte al movimento al-
ternativo. ma distributee? la 
forza motrice attraverso un 
moto rotatorio Gil nnici 
pezzj in movimento sono il 

.rolore (a lezione triangola-
re) e I'albero-manovella 11 ' 
funzionamento ricalca soitan-' 
zialmente i concetti del mo
tore a scoppio. con ie quat
tro -fasi che avvengono In 
una serlp dj ire enmere a • 
volume continuament* varin-
bile, comprese tra ''/ rolore 
che aira in una camera (di 
scoppio) a forma di otto Lo 
schema, piu di ogni altra • 
splegazione rende chlaro il 
funzionamento. 

Il rotore e raffreddato a 
olio e la scatola eslerna ad 
aequo Per qwesfo secondo 
modo di raffreddamento. es-
sendo il radiatore situaio nel
la parte antcr'tore dell'auto-
vettura. pud succedere. • che 
ad una certa velocita non 
avvenga un sufflciente scam-
bio di colore; in questo ca-
sn entra in funzione un ven-
tilatore comandato autiimati-
camente attrarverso un f«?r-
mosiato Questa disposizlone 
dc} radiatore consente una 
pin. razionale distribnzione 
dei vesi a tutto vantaggio 
delta xfabifira delta ' oeU'ira 

11 fatto che il cido delle 
4 fasi avvenga tre volte in 
un giro ha gid fatto nascere 
le prime oolemiche ch? non 
*ono solamente di ordine ac-
cademico ma • hanno un ca-
raltere princlpr.lmente fisca-
le. Mentre la casa costmttrl-
ce sostlene che la cillndrata 
e di 500 cmc. la commissio-
ne tecnica della FIA ha ore-
ferito molti plica re la cilin-
drata denunciata per tre 'Su 
questo punto nna delle crt-
tiche oiu feroci e stata avan-
zata di. Jean Bernardet sui
te colonne deM'Equipe JJ qua
le sostlene che sarebbe mol
to piu onesto considerare la 
nuova NSU con una cillndra
ta di »2.« cmc f42S.Gr3t 

K orn veniamo a» pregi di 
questo motore rwo'iizlonarto 
11 motore W.4.VKEL K in 
confronto a quelli dl uguale 
cilindrata. estremamente me
no ingombrante li • suo dia-
metro e di poco piii dl 30 
rentimetri ed e lunoo 40 cm.: 
il suo oeso di 67 kg sale a 
120 kg se si comprende il 
blocco motooropulsore con il 
camblo dlfferenziale ed I 
varl accessor^ Jn un moto
re tradlzlonale. per una po-

tenza di circa 6° ev. il p0to j 
sarebbe almeno dl una vol- • 

' ta e mezzo. 
Anche il consumo: 8 Utri ift| 

ogni cento chilometri te non '$ 
occorrjera piu la • super», j 
non esistendo piu il perlco- \ 
lo del 'battere -in testa*) e 
stato contenuto in limiti ra-
cionevoli e agginnge pregl 

. ttlle qualitd gia citate. Allro 
elementn che non pub esso-
re imscurato * da ricercargi 
nel fatto che le dimensionl 
cosl ridotte (in altezza) per-

. mettono addirittura dl ca-
:- strulre un bagagliaio nel va-

• no .motore 
• La NSU ritiene che questo 

' nuovo tipo di veltura possa 
glrare per t000 ore copren-

' do un percorso di 100 mlla 
'chilometri. La velocita ga-
• rantita dalla casa e di oltre 
. .50 km all'ora e per il pri
mo anno (si prevede con ini-
zio dalla prossimo prlmave-
ra) la casa crede di poterne 
coslruire da S a 7 mila. Mol-
te le voci contraddittorie art 
questo ultimo argomento. ma 
il numero delle prenotazioni 
di cui si ha notizia ha gia 
messo in agitazione alcune 
arossp case d'auto 

A Francoforte il prezzo fls-
sato dalla NSV e di 8.500 
marchi (un millone e trecen-
tomila lirei c anche questo 

• nuovo listino (a presagire 
st ilupDi futiiri 

Anche In Mercedes, che a 
Francoforte ha presentato un 
berhnone nero da mlliardari 
ftedeschi) niu grosso e slew 
ramentr viu aoffo della Rolls 
Royce. ha la UcenZa del mo
tore Wankei e altre case so
no sulla slessa strada; I'ame-

'• ricana Curt Us- Wright e p o r t 
la francese Renault. 

Ottllo Pacrfico 
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