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Aria nuova: sara questo I'a anno uno?)) 

' * * ! 

calciatore e anche 
e soprattutto un uoino 

Lo «strano caso» Benetti - L« considenzu psicologica 
e i suoi pericoli - Perche /o, sport vu concepito secon-
do criteri umani - Psicologiu e coscienzu di classe 

Per Stacchi, presidente del-
la Lega, questo e stato l'« an
no zero» del calcio italiano. 
Campana, Mupo e la Ioro 
sehlera dl paladini si augura-
no certo, come noi, che il 
prossimo possa essere l'anno 
«uno» dunque: questa stu-
jnone ha portato aria nuova, 
gross! problemi, alcuni risol-
ti. altri insoluti e sopra tutti 
la « scoperta » che 1'atleta, .sia 
giocatore di calcio o pratican-
te altra disciplina, e anche (e 
qualcuno ha azzardato persi-
no « soprattutto ») un uomo. 

Si era rominciato con lo 
.strano caso Benetti ad occu-
parsi di una sommaria e di-
luita psicosociologia del fatto 
<( calcio», si era proseguito 
nel corso dell'anno con mille 
elucubrazioni atte a spiegare 
la miracolosa resurrezione del-
l'lnter sulle proprie macerie, 
lino a giungere ai dibattiti, 
alle tavole rotonde dopo le 
clamorose e quanto mai giu-
stificate prese di posizione dei 
calciatori e della loro associa-
zione. E in abbozzi embrio-
nali la stampa sportiva co-
mincia a ventilare l'ipotesi di 
una esigenza: l'assistenza psi-
cologica nel mondo del cal
cio come una riprova che l'an
no « uno » e gia cominciato. 

Nulla di piu positivo, non 

si fraintenda. Ma nel mondo 
dello sport professionistico, la 
esigenza e ostacolata, l'inse-
rimento della psicologia vie-
ne osteggiato, spesso deriso. 
Salvo accorgersi poi, come nel 
casi succitati, delrimpossibili-
ta di spiegarsi fenomenl, al-
l'occhio dello psicologo ele-
mentari, che sfuggono alia bi-
lancia programmatica delle so
cieta. 

Non si vuole accennare, li-
mitatamente a quanto si sta 
esponendo, ai complessi fe-
nomeni di inassa che porta-
no milioni di spettatori ad 
alienarsi ognl anno negli sta-
di, a riversarsi nelle strade e 
nelle piazze all'lndomani del 
successo in campionato od in 
Coppa della propria squadra 
con bandiere e clacson spiega-
ti. Se ne trattera, tempo per-
mettendo. in seguito, anche 
se purtroppo 11 complesso fe-
nomeno che va sotto il nome 
di « sport popolaro », come il 
calcio, necessiterebbe di una 
ampia visione globule, e non 
di analisi settoriali, per po-
tersi rendere coscienti di 
quanto poco popolare (in sen-
so finalistico e non strumen-
tale, come e nella nostra lo-
gica, ovviamente) e piuttosto 
asservito ad interessi specifi-
ci, ben collocabili ed indivi-

Davis: Brasile-Cecoslovacchia 2-0 

Dopo la resa di 
Kodes cede Pala 

Senza vincitrice (colpevole il 
buio) r«open» di Venezia 

II ' tennis e davvero sport 
pieno di varieta; ogni volee, 
o servizio, o smash, o rove-
scio pub nascondere il dram-
ma. Se il torneo femminile 
di Venezia ha proposto degli 
aspetti di questa mutabilita 
le fasi finali della Coppa De 
Galea che si sta svolgendo a 
Vichy (Francia) e della Cop
pa Davis non fanno che me-
glio sostanziarli. 

Vediamo Vichy, per iniziare: 
laddove pareva che la Fran
cia fosse irrimediabilmente li-
quidata da una notevole Un-
gheria, forte d'un Taroczi dal 
gioco splendido e dalla vita-
lita del tutto consona ai suoi 
vent'anni, e accaduto che le 
posizioni si sono rovesciate. 

Da 1-2 i transalpini hanno 
operato il sorpasso vincendo 
due improbabilissimi singola-
ri. Se la vittoria di Deblicker 
— per quanto poco efficace 
anche se bellino a vedersi — 
su Benyjk era da immagmar-
s.i, davvero fuor d'ogni previ-
sione era quella di Lovera 
«« italiano » della Costa Az-
/urra) sul nucidiale Taroczi 
(vero e proprio Gu-Lyas in 
tniniatura). 

E' accaduto invece che il di-
ciassettenne futuro ingegnere 
Lovera ha giocato con tale 
ispirazione sull'onda del tifo 
dei villeggianti di Vichy da la-
sciare il ventenne avversario 
addirittura surplace. 

L'altra semifinale — tra Spa-
gna e Svezia — ha, in com-
penso, offerto anch'essa un ri-
sultato moderatamente sor-
prendente. La Spagna — con 
l'imbattibile Munoz — e stata 
sconfitta dai fratelli Johans
son e da Svensson. Quattro 
belle squadre comunque. II 
pronostico con questi cavalli-
ni meno che ventenni e sem-
pre una lotteria. Sono belli a 
vedersi perche giocano per il 
gusto di giocare, senza avere 
ancora una calcolatrice al po-
sto del cuore. Ma sono gio-
vani, anzi giovanissimi, e co
me tali praticamente impro-
nosticabili. 

E la Davis? La Davis di 
Porto Alegre (Brasile), cioe 
quella della semifinale tra 
Brasile e Cecoslovacchia ha 
subito sparato un risultato da 
choc. Kodes (il numero 1 del 
mondo sulla terra battuta) e 
stato letteralmente distrutto 
dairanziano Edison Mandari-
no (8-6. 6-4, 4-fi. 6-4). Dimo-
strando con cio che bisogna 
meglio misurare le proprie 

• forze e non buttarsi a corpo 
morto a giocare un tomeo do
po 1'altro. Perche cosi si va 
arrosto, come Porto Alegre 
sia dimostrando. 

Nell'altro smgolare d'aper-
tura ancora una nettissima 
sconfitta boema. Koch difatti 
s'e sbarazzato d'uno smarn-
io Pala in 3 set (6-4. 6-4. 6 2». 
Davis difficile, quindi. per I 
cechi sul 2-0 a loro sfavore 
nella prima giornata. 

E pensare che I brasileros 
avevano faticato oltre il leci-
to con i modesti aztechi a 
Mexico City. Cosi va il mon
do dello sport. Scommetti la 
casa su un campione pralica-

. mente imbattibile-. e il giorno 
dopo ti ritrovi sul lastnco. 

j . f. I, 

SERVIZIO 
VENE7IA, 1 agdtc 

Abbiamo ancora neyn oc-
' chi rinverosimile eli»:iinaz:o-

ne di Billie King ne'.la secon-
da semifinalp di ieri dell's O-
pen » Ford Capri. Oppnata ai-
la tedesca dell'Ovest Helga 
Niessen-Mastotf da:le gambe 
da trampoliere, sonidente e 
gelida, l'americana e ir.cappa-
ta in una di quelle giornite 
che si possono dcfinire <•• de!-

*"" l'illusione ». 
Billie era partita a spron 

battuto, le riusoiva tulto co
si bene che pareva che ia sua 
racchetta metallica fjsse ca-
iamitata. Ogni palla pareva ri-
succhiata e scagliata cjn pre-
cisione diabolica in zone lr-
raggiungibili per le pur lun-
ghe braccia della campiones-
"sa' germanicar-Match rrello e 
entusiasmante con quella sot-
tile Niessen che sorridova co
me a dire « che ci posso fare 
con un tipo cosi? ». 

Ma il tipo cosi era una brutta 
ragazza simpatica dal sistema 
nervoso delicato come un fio-
re, a furia di sbagliare le riu-
sci perfino di convincere l'av-
versaria che tutto poteva suc-
cedere. E cosi la piccola Bil
lie prese a perdere il magne-
tismo della sua racchetta e a 
commettere errori da princi-
piante: cose che le strappava-
no imprecazioni ed esclama-
zioni d'incredulta; ne si pote
va incolpare il vento balleri-
no di mutarle la traiettoria 
delle voices perche il vento 
e'era anche per Helga. 

E cosi la finale da tutti pre-
vista, quella col pepe sulla co
da, tra le amiche-nemiche 
King-Casals e rimandata ad ai-
txa occasione. La Niessen-Ma-
stoff, giustiziata la King (2-6, 
6-4, 7-6) sara lei a proporci 
una finale imprevista tra la 
freddezza ch'ella rappresenta 
e l'irruenza zingaresca di Ro
semary Casals. Seguiamola. 

Partenza cauta delle due a-
tlete e cio e curioso (non tan-
to, pero, se si tien conto del 
caldo appiccicoso) se si pen-
sa al temperamento <( calien-
te» deH'ispano-americana: il 
set di conseguenza scorre 
piuttosto monotono e si con
clude con la netta vittoria 
della piccola Casals (6-3). 

Nel secondo set alia tede
sca riesce quel che le era riu-
scito il giorno innanzi con la 
King; ce la fa cioe a cavar 
fuori una delle sue tante vi-
te e, costringendo l'awersa-
ria a fondo campo. vince ab-
bastanza agevolmente (6-4). Ci 
vuole il terzo set, minacciato 
pero dalle ombre della sera. 
E difatti accade che, sul 2 
pari, la vince U buio e il giu-
dice sospende il match tra le 
proteste della Niessen. Senza 
vinta ne vincitrice, cosi, que
sto primo torneo Ford-Capri. 
In precedenza King-Tegart s'e-
rano aggiudicate un difficile 
doppio su Durr-Chanfreau (36, 
6-4, H I . 

r. m. 

Panatta vince 
in scioltezza 
ad Ancona 

ANCONA. 1 egeste 
Adr.ano Panaua ha \into !:i (i 

r^ilc del Mngolare maychile nella 
\cntitr«»<ima edizione d«-l!a ropp.i 
Gramacci di tennis, che si e di 
sputata >ui campi dcll*A>*ocii«zio-
ne tenm* di Ancona II lamp.nnr 
d'ltalia ha battuto Castipliano. Ia 
sciando aU'awersano soltanto quat 
tro Riochi in trc set. Panatta c 
stato lndisctitibilmente il mtgl:orc 
e Castighano r.on ha potnto con-
trastarlo sul piano della tecnica. 
Dopo una certa resistenza nel pn 
mo set. Castigliano, nel secondo. 
pur conquistando due Riochi. non 
ha mai saputo impeRiwrf Panatta. 
Nella terra frazione infatti il cam 
pione d'ltalia ha vinto a zero. 

Nel doppio ia coppia formata 
da Panatta Di Domeniro ha cetltito 
alia coppia indonesiana comport a 
da \Vi>ono e Widyoyo Gli indo 
nesianl hanno vinto i) primo M t 
e il leiro set. II campione d'ltalia 
tuttatia era sccso in campo per 
il doppio dopo &ppena mezz'ora 
dal la conclusione deU'incontro \it-
torioso con Castigliano. 

I riiultati: finale ^inicnlarr ma-
vhi l r : Panatta batte Castigliano 
6 2 6-2 6 0. Finale doppio maschilr: 
Wijono Wldyo}o battono Panatta 
Di Domcnlco 6 4 3 6 6-3. 

duabili esso sia, in un tipo di 
societa come la nostra. 

L'exscursus prende piede da 
constatazioni contingent!, an
che se, ovviamente, si rifa a 
presupposti ideologic! ed ideo-
logicoscientifici: si e detto dl 
Benetti e della carica sferzan-
te inferta da Invernizzi (o me
glio per lui da una « mutata 
condlzione ») all'ambiente ne-
razzurro. 

In ambedue i casi, nella sor-
ta di indagine para-psicologi-
ca, si e voluto (per difetto o 
ad arte) indagare sul contin-
gente, aggirando od obliando 
il problema alia radice e rifa-
cendosi al concetto professio
nistico che vuole il giocatore 
un « prestatore di lavoro » al-
tamente retribuito. In parole 
povere. ci si e accorti della 
esigenza di un intervento a 
livello psicosomatico, soltanto 
quando questo e venuto a 
compromettere il rendimento 
in campo, la prestazione di 
lavoro nei confronti della so
cieta, in una parola la pro-
duttivtta. 

Sono locuzioni non certo 
nuove al lavoratore queste, 
che fanno da quotidiano con-
trafforte ai discorsi ufficiali 
della borghesla e del capitale. 
A nessuno sfugge (o non do-
vrebbe sfuggire) Penorme gio
co di interessi non tanto che 
« gravitano attorno » ma che 
costituiscono l'essenza stessa 
del gioco del calcio, tali da far 
collimare le nuove S.p.A. con 
i moderni menagement della 
industria tradizionale. 

Ed e a questo punto che le 
societa (e con loro la stam-
pa borghese) scoprono la ne-
cessita della consulenza psi-
cologica: da piu parti si ac-
carezza e si caldeggia il dise-
gno di integrare il lavoro del 
medico sociale, con quello del
lo psico-assistente. 

II pericolo e grave: se si nu-
trissero ancora residui di fi-
ducia nel « baraccone » profes
sionistico, si potrebbe anche 
sperare in una presa di co-
scienza dei « mecenati ». Ma 
il fatto e che oggi all'antico 
mecenatismo si e sovrapposto 
un preciso staff imprendito-
riale che guida la «produzio-
ne» (vivai, allenamenti, squa
dre giovanili), la «conduzio-
ne» e la «valorizzazione del 
prodotto» (scudetti, successi 
in campo europeo, affermazio-
hi di ogni sorta) e quindi la 
« vendita del prodotto » • sul 
rnercato del Gallia. Al para-
dosso (ma lo e?) cosi conce
pito non sfuggono i cosiddet-
ti «incedibili», quei giocatori 
che cioe rappresentano il po-
tenziale di valorizzazione di 
una societa. 
' Alia luce di queste amare 
constatazioni, appare triste ri-
conoscere nel « prodotto » l'uo-
mo. E l'uomo, che e e deve 
essere soggetto-oggetto della 
psicologia, rischia, in questo 
contesto, di essere asservito 
alia psicologia. 
• II caldeggiato psico-assisten
te (che gia opera in alcune 
grosse societa di calcio euro-
pee, come ad esempio il 
Bayern di Monaco) come ac
cade in alcuni tristi casi per 
il medico, pub avere la chia-
ve per coercire la personalita 
del giocatore affinche la sua 
produttivila sia massima. 

L'interesse non sta nelio svi-
luppo armonico della perso
nalita e del fisico od al massi-
mo nel prestigio. nella convin-
zione che lo sport e e deve 
essere strumento nelle mani 
dell'uomo rivolto esclusiva-
mente all'uomo, ma solo nella 
ricerca di tutti quei mezzi psi-
co-atletici atti ad aumentare 
alia massima potenzialita la 
prestazione in campo, passan-
do come un rullo corqpresso-
re sulle inclinazioni, sugli af-
fetti, sulla fantasia individua
te, sulle esigenze familiari e 
sessuali (ritiri, diete alimen-
tari che non hanno nulla a 
che vedere con quello svilup-
po succitato, proibizioni e 
clausure di ogni sorta, inibi-
zioni ad una vita sessuale an
che normale). 

Riprova ne e che. non ap-
pena smessa l'attixita. un gio
catore, in un arco brevissimo 
di tempo, tende ad ingrassa-
re e ad infiacchirsi fuor dl 
ogni normale misura. 

E' chiaro che la psicologia, 
nata come strumento sociale, 
non pub che rifiutarsi di as-
servire un simile disegno. A 
questo punto ci potrebbe sta
re un'obiezione: che sarebbero 
i nostri at let i senza quello 
staff organizzativo che forni-
sce anche i mezzi, tuttavia, 
per il raggiungimento di obiet-
tivi tanto important! solo dal 
punto di vista sportivo? 

Rispondere piu uomini sa-
rebbe facile: bastera mdicare 
1'Est. nei cui Paesi a mat rice 

I ideologica marxi^ta lo sport 
concepito secondo criteri u 

| mani raggiunge gli stessi (e. 
j nella maggior parte delle di 
! *»cipline. ben maggiori* tra 
i guardi. 
; Ed e per questo che lo nsi-
I cologo «;erio non pub Iimitar-
' «i a trasportare u « raso Be-
! nefti n sulla sfera mconscia. 
j dtssertando sul superamento 

del romolesso d'Edipo. ravvi-
j sando nella volonta dell'Es di 

eliminare gli avversari il de-
siderio di sopprimere la figu-
ra patema non introiettata. 
neH'introversione del mediano 
la difficolta d'adattamento al
l'ambiente sociale. ma rianda-
re alle radici del problema, 
rawisando l'essenza frustran-
te dello scadimento umano ad 
automa produttivo. 

Solo flssando saldamente 
quest i presuptxisti fondamen-

' tali si pub iniziare ad affron 
tare il fenomeno del calcio, 
non solo come « cntici della 
geometria di gioco », come dis-
sertatori di vmassimi sistemin 
o come semplici spettatori del 
fatto sportlvo. ma anche eo-

j me psicologi con acquisita co-
scien/a di classe. . 

Gian Maria Madella 

Secondo alcune indiscretion! 
? <•< 

Maggiolini > VW 
in Polonia? 

Secondo alcune Indiscrezioni, non si sa quanto attendiblli, con* 
tatti sarebbero In corso tra la Volkswagen e le autorlta polacche 
per la costruzlone in Polonia deU'lntramontablle «Maggiollno a 
che e intanto gia arrivato alia quattordicimilioneslma unita. 
Nella foto Eva Von Rueber-Staler, Miss Mondo 1970, e appunto 
ritratta con i l « Maggiollno » numero 14.000.000, che la Volks
wagen ha donato al Fondo per la difesa della natura. 

Per non were sorprese 'in viaggio 

Prima di salire in auto 
fate questi controlli 
Meglio provvedere subito ad eventuali piccole riparuzioni 

Niente pub rovinare un 
viaggio quanto un guasto 
lontano da casa. Per assi-
curarvi — in questi tempi 
dl vacanza — un viaggio 
tranquillo e le migliori pi»>-
stazloni possibili dalla vo-
stra auto, c consigliablle 
dare un'ochiata a questa 
lista che comprende i con
trolli essenziall suggerltl 
dal tecnici della Champion. 

Se vol stessi o il vostro 
meccanlco troverete tutto 
In ordine o se avrete prov-
veduto alle eventuali pic
cole riparazionl che si dl-
mostrassero necessarle, po-
trete partlre con tutta 
tranquillita. 

SOTTO IL COFANO 
Sistema di raffreddamen-

to (livello del liquido dl 
raffreddamento, presenza 
di ruggine, tappo del ra-
diatore, tubi e loro serrag-
glo). 

Cinghia del ventilatore 
(tensione e condizionl di 
usura). 

Batteria (e stata carica-
ta di recente?). 

Accensione (stato delle 
candele, del ruttore, del 
condensatore, della calotta 
e della spazzola del distri-
butore, della bobina, di tut
ti i cavi dell'apparato, del
la messa in fase dell'ac-

censione, del carburatore). 
Filtro d'aria (provvedere 

alia pulizia o alia sostltu-
zione, se necessarlo, e far 
controllare anche 11 dlspo-
sltlvo dl sflato del carter). 

PER LA SICUREZZA 
NELLA GUIDA 

Luci (efficienza e orlen-
tamento). 

Vetrl (nessuna Incrlna-
tura?). 

Tergicristallo (controlla
re le condizionl del braccio 
e della lama dl gomma, o 
il perfetto funzionamento 
del dispositivo lava-vetro). 

Pneumatlcl (pressione, 
spessore del battistrada e 
condizionl generali. Con
trollare anche la ruota di 
scorta. Procedere, se ne
cessarlo, a sostituzione o 
alia rotazione dei cinque 
pneumatic!). 

Freni (livello dell'olto, 
guarnizioni, tamburi, cllin-
drettl, o relative regola-
zloni). 

Sospensione e sterzo (far 
controllare il gioco dello 
sterzo, gli ammortizzatori, 
l'assetto delle ruote e la 
bilanclatura). 

ALTRI CONTROLLI 
Lubrlficazione (olio del 

motore, del cambio, del 

differenziale; filtro del-
l'olio; ingrassaggio del 
giuntl cardanici e dei cu-
sclnetti delle ruote. Fai 
controllare tutti 1 punti di 
ingrassaggio). 

Appnrato di scanco (far 
controllare la marmltta, il 
tubo di scarico ed i punti 
di ussaggio alia scoccn). 

• 11 21 agosto prossimo, 11 M-
gnor W.A.V, Van Doorno — al 
complmento del sessantnclnque-
simo anno di etti — cesserii le 
sue funzloni di presidente del 
ConsigUo dl ammlnistrazlone del-
IR DAF Olanda. II dottor Hub 
Van Doorne — oggi settantunen-
m — fondatore del gruppo DAF, 
e, dal 1965, presidente del Con-
siglio dl 5urveglianza si dimet-
tera, c il suo posto sa r i preso 
dal signor W.A.V. Van Doorne. 
Contemporaneamento il signor 
Martinus P.J.H. Doorne (3'J an-
nl) attualmente vice presidente, 
aarti nominate presidente del 
Consiglio d'ammlnistrazione. II 
•IK. Martinus P.A. Von Doorne 
(38 anni) ricopririi la cailca di 
vice presidente. I restantl mem-
bri del Consiglio d'ammlnistra
zione continueranno a svolgere 
lc loro attuali iunzioni. 

• I candidati all'otteniinento 
della patente di guida automo-
billstica dovranno alfrontare fra 
non tnolto in Francia un codice 
della strada ove sono state ag-
giunte alcune questlonl riguar-
danti la conoscenza da parte del 
(uturo automoblllsta delle no-
zioni per prestare in modo ra-
zionale le pnme cure ai feriti. 

Primi confronti tra i vari tipi di«guard-rails)) in uso in Italia 

L'alluminio sembra il materiale base piu adatto 
per rendere piu sicure le barriere stradali 

elementi in lega kggera si sono infatti dimostrate piu efficaci nell'ammortizzare gii urti e nell'evitare rim-
un maggiore costo di impianto corrisponde una minore spesa di gestione - Le statistiche sugli incident! 

* > 

Quelle con 
balzi - Ad 

II continuo aumento del
la densita del traffico e del
la velocita degli autoveico-
li ha reso sempre piu im-
portante e drammatico il 
problema d e l l a sicurezza 
stradale. L'esperienza di 
tutti i giorni stabilisce che • 
non e sufficiente adottare 
severe misure per preveni-
re gli incidenti, ma che oc-
corre soprattutto interveni-
re per ridurre drasticamen-
te la loro gravita. 

Queste premesse conduco-
no inevitabilmente a consi-
derare 1'importanza sempre 
maggiore assunta dalle bar
riere stradali (guard-rails), 
che rappresentano uno dei 
piii importanti e moderni si-
stemi di sicurezza, con ca-
ratteristiche e funzioni che 
si possono cosi riassumere: 
impedire l'uscita del veico-
lo dalla sede stradale, li-
mitare i danni al veicolo 
ed ai suoi occupanti me-
diante ammortizzazione del-
I'urto, evitare che il veicolo 
dopo l'urto rimbalzi al di 
la della barriera o si rove-
sci, costituire per il guida-
tore un efficace riferimen-
to visivo. 

A tal fine, le barriere di 
sicurezza stradale costrui-
te con leghe leggere hanno 
dimostrato di possedere 
tutti i requisiti richiesti e 
di essere valide anche sot-
to il profilo della concor-
renza economica in con-
fronto ai material i tra-
dizionali. 

La conferma di cio e rap-
presentata dagli ottimi n -
sultatl raggiunti e dalle 
numerose installazioni di 
barriere di lega leggera co-
struite negli USA, Cana
da. Austria, Belgio e nella 
vicina Svizzera. In Italia 
c stato collaudato recente-
mente, con pieno succes
so. un impianto di barrie
re di sicurezza stradale dj 
lega di alluminio, prodot-
te dalla Lavorazione Le
ghe Leggere S.p.A. di Mi-
lano (Gruppo Montecatini 
Edison) con la denomina-
zione commerciale «AIu-
strade» e messe in opera 
sul tronco IV. lotto VIII 
bis, della nuova autostra
da Salerno - Reggio Cala
bria. 

L'impianto era stato 
completato nel dicembre 
del 1967 con circa 35 chi-
lometri di barriere e dopo 
tre anni di esercizio il ma
teriale ha con=ervato il suo 
aspetto iniziale confer-
mando cosi. fra laltro. la 
ottimn resiftenza alia cor-
roslone. 

Va ri leva to che questo 
tipo di barriere. in funzio-
ne gia da qualche anno 
anche su diversi tratti di 
strade nazionah e provin
cial! ha dimostrato la sua 
validita in occasione di 
numerosi *incidenti .stra
dali. 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
DELLE BARRIERE 
Dl « ALUSTRADE » 

II materiale per le bar
riere dl « Alustrade » e co-
stituito da naslro realiz-
zato in Pe - 035 (lega al
luminio - magnesio*. Con-
frontando i nsultati del 
rarico di .snervamento c 
del ranco di rottur.< 
del nastro nspetto a 
quelll dei tipi piu ccmuni 
di barriere di acciaio aven-
ti le caratteristiche del na
stro di acciaio statica-
mentc cquivalenti alia sc-

zione del nastro di lega 
leggera, si e giunti alia 
conclusione che, nei con
fronti delle sollecitazioni a 
flessione ed a trazione, le 
barriere di lega leggera so
no, in generale. superlori 

"alle piu cbmuhi barriere in 
acciaio. 

Ad esempio, nel caso di 
1 urto o di deformazioni 
contenute nel campo ela-
stico, l'energia di restitu-
zlone della barriera di le
ga leggera risulta inferiore 
a quella della barriera in 
acciaio. E\ questa, una 
conferma della sua migllo-
re rispondenza ai prlncipl 
dl sicurezza, poiche e no-
to che un guard - rails 
e tanto piu sicuro quanto 
piu basso 6 1'indice di re-
stltuzlone, inteso come 
rapporto fra l'energia che 
viene restituita nella fase 
di «scarico» e l'energia 
che viene assorbita nella 
fase di impatto. 

attacco corrosivo, anche in 
ambienti partlcolarmente 
aggressivi. quail le atmo-
sfere marine e industria-
li. Tale pellicola si ricrea 
appena asportata (ad e-
sempio, per lo strisciamen-' 
to di un veicolo contro la 
barriera). Se, viceversa, la 
zincatura a fuoco o lo stra-
to di vernice che costitui
scono la protezione auto-
corrosiva di una barriera in 
acciaio vengono danneg-
giatl l'acciaio scoperto co-
mincia ad arrugginirsi; e 
per evitare cio, occorre in-
tervenire frequentemente 
con la vernlclatura. E* per-
tanto evidente che le bar
riere di lega leggera pre-
sentano, nei confronti di 
quelle di acciaio, il vantag-
gio di non necessitare di 
periodici, onerosi rivesti-
menti protettivi, conser-
vando nel tempo non solo 
le loro caratteristiche este-

richieste per le barriere di 
acciaio. 

Un altro vantaggio della 
leggerezza degli elementi 
di alluminio e quello di 
consentlre eventuali lavori 
di sostituzione senza l'au-
silio di attrezzature in-
gombranti, che imporreb-
bero interruzioni nel traf
fico, senza contare il bene-
ficio economico derivante 
dalle ridotte spese di mes
sa in opera e di trasporto. 

PIU' BARRIERE, 
MENO INCIDENTI 

Possono risultare inte-
ressanti alcune statistiche 
relative alia funzione di 
« salvaguardia » che le bar
riere metalliche h a n n o 
svolto sull'Autostrada del 
Sole negli ultimi anni. 

Uno studio condotto nel 
triennio 1967 - 1969 lungo il 
tratto Milano - Napoll ha 

dice dei morti da 1,3 C67) 
a 0.06 (1969). Nello stesso 
periodo sulla Roma - Na
poll si e passati, per gli in
cidenti da 15,8 a 13,5, per 
i feriti da 17,7 a 7.9 per i 
morti da 1,1 a zero. 

Da statistiche redatte nel 
periodo intermedio e risul
tato inoltre che di fronte 
alia sensibile diminuzione 
degli incidenti nei tratti 
muniti di guard-rails la si-
tuazione e invece peggiora-
ta nei tratt i non ancora 
dotati di barriere di sicu
rezza. 

In conclusione. dopo la 
installazione delle barriere 
ptradali la pericolosita sul
la Milano - Napoli e dlmi-
nuita, con percentuali che 
oscillano da 10 e 40, nei va
ri tratt i : e cosi pure la 
gravita degli incidenti stes
si, con percentuali tra 20 
e 70, sempre nei diversi 
tratti. 
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CONFRONTO 
FRA BARRIERE 
Dl LEGA LEGGERA 
E Dl ACCIAIO 

Quello che piu conta ai 
fini della sicurezza e che 
un autoveicolo che uita 
contro una barriera di le
ga leggera -i defornia mol-
to meno di quanto .si de-
lormerebbe uttando con
tro una barriera ch acciaio 
statitamente equnalente. a 
tutto vantaggio dei pasteg-
geri. Inoltre. la barriera di 
lega leggera e anche assai 
economica. nonostante il 
suo prezzo di acquisto sia 
leggermente superiore a 
quello della normale bar
riera di acciaio. 

I fattori che depongono 
a favore deH'alluminio so
no la resistenza alia cor-
ro5ione. 1'elcvato valore di 
recupero del rottaine e la 
leggerezza degh elementi 
E' noto che lallnminio c 
le sue leghe ?i ricoprono 
all'aria di un hottile stia-
to di ossido. duro e com-
patto. che protegge la su-
perflcie sottostante da ogni 

tiche. ma anche quelle tec-
niche. 

Gli elementi danneggiati 
devono essere sostituiti: 
supponendo che la quan
tity annua negli elementi 
da cambiare raegiunga .so
lo il 2 per cento del tota
ls delle barriere installatc 
inon si hanno statistiche 
e>attf a questo propositoi. 
Ie .-pe?e di .-o>tituzione 
raegiungono con il pa.s?arc 
aegli anni lnelli non tra-
=curabili. inoltre. mentre 
il valore di rottame delle 
barriere in lega leggera e 
\alutabilc intorno alle 270 
lire per chilogrammo. per 
l'acciaio il valore di recu
pero e praticamente nullo. 

La leggerezza degli ele
menti consente di miglio-
rare ulteriormente le ca-
lattenstichp tecniche del
la barriera di lega leggera: 
gli elementi possono infat
ti raggiungere la lunghez-
7a utile di mm.7.200. e ne 
deriva che il numero di 
giunzioni <e le conseguen-
ti soluzioni di continuita) 
delle barriere dl lega leg
gera sono mlnori di quelle 

confermato che le barriere 
hanno notevolmente ndot-
tn il numero dei morti. dei 
feriti e degli incidenti. 
Valgano alcuni confronti 
particolarm<:nlf .significa 
tivi corrispondenti al tron-
to Firenze - Roma che. nel 
1967. o risultato il piu =o«-
eetto a incidenti con 18.1 
incident! per 100 milioni di 
veicoli km e col piu alio 
indice di feriti. 15.2 .. 

L" indice dei morti nel 
1967 era di 13 per i quat
tro tratti Milano- Bologna. 
Bologna - Firenze, Firenze -
noma e Roma - Napoli. Nei 
due tronchi Firenze - Ro
ma e Roma - Napoli, giu-
dicati i piu pericolosi. Ia 
installazione di barriere 
stradali e awenuta nel *68. 
Nell'anno successivo si po
teva procedere ad un pri
mo confronto. Dopo la po-
j-a dei guard - rails sulla 
Firenze - Roma. 1'indice di 
incidenti per svio a sini
stra si riduceva da 24,5 
(1967) a 18,5 (1969). 1'indi
ce dei feriti per lo stesso 
motlvo diminuiva da 19.3 
(19671 a 8.4 (1969) c 1'in-

Cadaveri cavia 
per collaudare 
le automobili 

Per collaudare le auto-
mobih e valutarne le de
formazioni in ca?o di im
patto. 5ono. volta a %olta. 
usati manichini. £cimmie 
preventivamente anestetiz-
zate i per lo studio sulle 
conseguenze degli scontn 
nei bambini) e. adesso. an
che cadaveri. Nell'Univer-
sita di California, infat
ti. un'cquipc di esperti gia 
li utilizza in quanto da-
rebbero « nsultati nartico-
larmente interessanti 

Ecco alcuni dati: la ma-
scella si frattura quando 
nceve l'urto di una foiva -
peso di 15 chilogrammi per 
ccntimetro quadrato. le 
parti • lateral) del cranio 
per 30 chilogrammi, le os-
sa frontall per 60. Le ossa 
femmlnlli sono rlsultate 
meno resistenti 

la SIMCA In Italia 

In vent'anni 
da 17 auto 
a 60 mila 

Diciassette vetture ven-
dute nel 1951, oltre CO.000 
vendute nel 1970: il con-
teggio sfugge ad ogni con-
siderazione numerica e 
percentuale, dovremmo a-
doperare delle cifre con 
moltissimi zeri e la cosa 
perderebbi di valore. 

Sarebbe veramente lungo 
e relativamente importan-
te vedere questo sviluppo 
anche perchd lo stesso e 
prolettato in un certo las
so dl tempo. 

Pur senza voler togliere 
niente a nessuno, abbiamo 
ragione dl credere che nes- , 
suna Casa automobllistica, 
soprattutto aH'estero. p'os-

. sa vantare un Incremento 
di vendita pari a quello 
della Slmca Italia. Inten-
diamoci: forse conslderan-
do una pura e semplice 
percentuale, 1'afrermazione 
cade; ma poiche il valore 
da attrlbuire ai dati per- • 
centuali e noto a tutti, oc
corre che gli stessi abbia-

1 no il conforto anche di en-
tita concrete. 

Indubbiamente il succes
so della Simca in Italia e'e 
stato e e'e tuttora: vedia
mo di esaminare il perche 
dello stesso nei suoi ele
menti essenziali. 

E' giocoforza limitare la 
nostra indagine agli ulti
mi anni onde dare al let-
tore un'idea precisa di que
sti motivl. 1966: 22.150 uni
ta vendute: 1967: 27.452; 
1968: 32.640; 1969: 43.741; 
1970: oltre 60.000 unita ven
dute. 

D'accordo che il rnercato 
automobilistico ha avuto 
un certo, pur se incostante. 
incremento in questi anni, 
ma e altrettanto certo che 
la Simca ha saputo trarre 
il maggior beneficio da 
questo incremento totale. 
Perche? Le risposte sono 
molteplici. 

Anzitutto la organizza-
zione commerciale ed assi-
stenziale attraverso la qua
le queste vetture vengono 
distribuite nel nostro Paese. 

L' organizzazione d e l l a 
Simca in Italia e seconda 
solo a quella della FIAT 
quanto al numero ed alia 
capillarita. Questo e im-
portante dal punto di vista 
del cliente, sia psicologica-
mente che praticamente. 

Chi vuole acquistare og
gi una Simca e facilitato 
almeno per due motivl: an
zitutto perche trova un 
concessionario diretto vici-
no cr.sa sua; secondaria-
mente perche il fatto di 
trattare con una organiz
zazione diretta gli da una 
maggiore tranquillita sul 
fatto che, se un giorno la 
sua maccnina dovesse aver-
ne bisogno, l'assistenza sa
ra pronta. Infine, Ia pollti-
ca dei prezzi. 

Abbiamo controllato le 
fluttuazioni degli ulttmi 
tempi ed abbiamo consta-
tato come la Simca sia 
quella Casa, non solo este-
ra. che abbia mantenuto 
una maggiore costante nel
la politica degli aumenti e 
delle diminuzioni. 

Questo elemento si riper-
cuote evidentemente su una 
valutazione dell'usato ed 
anche in questo caso rivi-
ste specializzate conferma-
no la nostra supposizione: 
le vetture del Gruppo fran-
cese sono tra quelle che si 
svalutano in misura piu r i -
dotta. 

Prodotto indovinato: e di 
importanza capitale per in-
serirsi in un rnercato; sino 
al 1971 la cilindrata piu 
grossa prodotta dalla Sim
ca (Officine di Poissy) era 
la <( 1500». ma la grande 
maggioranza delle vendite 
in Italia era costituito dal
la Simca « 1000 ». 

La vendita di questo mo-
dello ha toccato punte pa
ri al 70 per cento dell'inte-
ra gamma. 

Nel 1971 e stata lanciata 
in Italia la gamma Chry
sler (160 - 160GT - 180*. 
ma la vendita della « 1000 > 
resta pur sempre notevol
mente preponderante sul-
l'insieme delle vetture del 
Gruppo Si potra obiettare 
che la Simca « 1000 » non e 
una vettura ultra-moder-
na: siamo d'accordo sino a 
un certo punto. L'importan-
te e vedere a quale clien-
tela questo tipo di vettura 
e diretto: oggi infatti oc
corre produrre cid che la 
clientela vuole e seguire la 
stessa nella sua evoluzione 
o anche nella sua stasi. 

Abbiamo avuto modo di 
parlare con diversi clienti: 
impiegnti. operai. casalin-
ghe: non nascondiamo che 
abbiamo avuto una certa 
sorpresa nel sentirci r i 
spondere che considerano 
la Simca « 1000 » tuttora la 
«loro» maccnina. Siamo 
nndati piu a fondo ed ab
biamo chiesto il perche: 1 
motivi si posfono cosi sin-
tetizzare: prezzo. economi-
cita. linea e prestazione. 
Sono questi i concetti che. 
ad awiso di chi scri\e. sin-
tetizzano il perche del suc
cesso incontrato dalla Ca- • 
.sa francese dimostrato da 
qualche cifra concernente i 
primi ^ei mesi di attivita: 

1» 246.797 vetture prodot-
te. contro 193 510 nello stes-
FO periodo del 1970: o n e -
rosia un incremento supe
riore al 27 Ji; 

2) 167.706 vetture espor-
tate nei primi sei mesi del 
1971. contro 134.292 nello 
stesso periodo dell'anno 
precedente: ovverosia un 
incremento del 25u-. 

Da notare che quasi il 70 
per cento delle vetture 
esportate. sono assorbite 
dal Mercato Comune. 

Per q u a n t o riguarda 
l'ltalia noi. essa d. dopo la 
Germania occidentale, la 
migliore cliente della Ca
sa francese. 
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