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Drammatici risu/foff iff un'indagine della Region* 

IL PIEMONTE VA VERSO 
IL DISASTRO ECOLOGICO 
// progresso industrial ha accentuate I'arretratena delle strutture cMli • Votata all'unanimitd In Consiglio regio-
note una moilone del PC/ per immediate Initiative concrete • Gli scarichi industrial! Inqulnano perslno la Dora, il 
Sesia e II Jicino • Oltre at logo d'Orta, gia «/nor/o», inquinati il logo Maggiore e quell! di Avigliana e di Viverone 

La Dora a Torino serve da scarico di rifloti di ogni g«nere. L'inquinamento delle acque del flumi piamontesi crea grossi problemi non solo 
per I'agrlcoltura, ma anche per I'approwigionamento idrieo della citta che devono cercare altrove I'acqua potabile. 
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18.45 
19,15 
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20,30 
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Trasmissioni scolastiche 
Sapere 
Replica della prima parte 
di i Monografie » 
Ore 13 
Telegiornale 
Una lingua per tu t t i 
Corso di francese 
Trasmissioni scolastiche 
Gira e gioca 
Programma per i piii p'C-
cini 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
« Immagini dal mcr.do»; 
« i_e avventure di Robin 
Hocd» 
Tut t i l ib r i 
Sapere 
Sesta puntata di < Viaggio 
in Estrenyj Oriente » 
Telegiornale sport -
Cronache italiane 
Telegiornale 
La fonte meravigliosa 
Film. Regis di King Vi-
dcr. Interpret!: Gary Coo
per. Patricia Neal, Ra/-
mond Massey, Robert Dou
glas. 

Fumetto sentimentale con 
una patina di attualita, 
questo «La fonte meravi
gliosa » narra di un gio-
vane architetto piuttosto 
anticonformista e del suo 
travagliato idi l l io con una 
brillante giornalista, sposa-
ta con i l suo piu acerrimo 
nemico. Gli ingredient! c'el-
la relorica hollywoodi-sna 
ci sono tut t i , i l risultato 
e scontato. 
Prima visione 
Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 I d ibat t i t i del Telegior

nale 
Programma a cura di Ga-
$tone Fa*ero 

22,20 Stagione Sinfonica TV 
«ll primo classicismo Vien
nese ». 
Muiiche di Wolfgang A-
madeus Mczart. Direttcre 
d'crchestra Istvan Kertejz. 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO - Ore: 7, S. 
12. 13. 14. 15, 17, 20, 21, 23; 
6: Mattutino musicale; 7.45: Leg-
gi e sentenze: 8,10: Lunedl sport; . 
8,30: Le canzoni del mattino; 9: 
lo e gli autori; 9,15: Voi ed :o; 
10: Speciale GR; 11,30: Via col 
disco!; 12,44: Made in Italy; 13 e 
15: Hit Parade; 13,45: Spazio l i -
bero; 14,05: Zibaldone italiano; 
15.10: Per voi giovani; 16,40: Ra
gazzi insieme; 17,05: II girasole; 
18,55; Intervento musicale; 19,10: 
Italia che lavora; 19.25: Memento 
musicale; 20,20: Andata' e ritcr-
no; 20,50: Sera sport; 21,15: L'Ap-
prodo; 21,45: Auditorium; 23,10: 
Discoteca'sera. 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO - Ore: 6,30, 
7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, "2 
e 30, 13,30, 15,30, 16,30, 17,30, 
13,30, 22,30, 24; 6: II mattiniere; 
7,40: Buongiorno; 8.14: Tre motivi 
per te; 8,40: Galleria del me!o-
dramma; 9,15: Suoni e eclori del-
I'orchestra; 9,35: Una musica in 
casa vostra; 9,50: II Signore di 
Ballantrae; 10,05: Canzoni per tut-
l i ; 10.35: Dalla vostra parte; 12 e 
10: Trasmissioni regionali; 12.40: 
Alto gradimento; 13,35: Passeggian-
do fra le note; 13,50: Come e 
perche; 14: Su di g i r i ; 14,30: Tra
smissioni regionali; 15: PuntO in
terrogative; 15,40: Cararai; 17.30: 
Speciale GR; 17,45: Chiamate ko-
ma 3131; 19.30: Radiosera; 19,55: 
Canzoni senza pensieri; 20,10: Vec-
chio Piemonte; 20,50: Supersonic; 
22,43: II Fiacre n. 13; 23.05: Jazz 
dal vivo; 23,25: Musica leggera. 

TERZO PROGRAMMA 
ORE 10: Concerto di apertura; 11: 
La Radio per le Scuole; 11,40: 
MusicFe italiane d'eggi; 12.15: La 
musica nel tempo; 13,30: Inter
mezzo; 14.30: Polifcnia; 1435: II 
Novecento stcrico; 16: L'impresc-
rio; 17: Le opinion) degli a l t r l ; 
17,20: Classe unica; 17.40: Scuola 
materna; 18: Notizie del Terzx 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: Con
certo di ogni sera; 20: II rr.e'^-
dramma in disccteca; 21: II Gicr-
nale del Terzo. Sette art i ; 21,30: 
L'« Amleto» di Gordon Craig al 
teatra d'arte di Mosca. 

Televisione svizzera 
Ore 13.3C: Ghirigoro - 19.C5: Te

legiornale; 19.15: Per un pugno di 
vento, docurrentario; 19,40: Obiet-
tivo spcrt; 20.20: Telegiornale; 20 
e 40: I cari bugiardi. gioco a pre-
mi ccr.dotto da G. Marcbetti, E. 
Tcrtora, W. Valdi (a eclori); 21,10: 

Enciclopecia TV, musica pcoclare; 
22,05: Inccntri. fatti e perscnag-
gi del ncstro tempo: « Sandro 
Pertini »; 22,40: Vita di studente. 
balietto su musiche di F. Smeta.-a 
(a eclori); 23,15: TelegTorna!e. 

Televisione jugoslava 
Ore 17.40: Notiziario; 17.45: D.n 

don dan, programma di mario
nette; 18: Giardinetto TV: inven-
tiamo domar.de e rispos:e; 18.15: 
La crcnaca; 18,30: II vostro ccn-
sigliere; 19: I gicvani per i gicva-
ni ; 19,45: Cartoni animati; 20: 
Telegiornale: 20,30: Ritratti: i l def
ter Jcvan Petrcvic; 21: Drego Iva

nisevic: Lenin in Africa, •eieriram-
ma: 21.55: Telegicrna'e. 22,15: 
Concerto della filamornica ci Za-
gsbria. 

SECONDO PROGRAMMA <speri-
mentaie): ere 2045: Teledramma; 
21,35: Sulle crme del progresso; 
22,25: Notiziario. 

Televisione Capodistria 
Ore 20: U'angolino dei ragazzi. 

Cartoni animati della serie « Una 
risata in test** (• eclori); 20.15: 
Telegiornale; 20,30: Musicalmente. 

Leo Martin. Spettacolo musicale (a 
eoleri); 21,15: Cinenotes. « In bar-
ca a Vienna » . Second* puntata. 
Docurnentario (a eclori). 

Radio Capodistria 
Ore 7: Buon giomo in musica; 

7^0: Notiziario; 7,40: Boon gicr-
no in musica; 8: Musica - mattino; 
8,40: Angolo dei ragazzi; 9: Ballet- . 
t i da opere; 9.30: Ventimila lire 
per i l vostro programma; 10: Di 
melodia in melcdia; 10,15: E' con 
nol... 10.X: Notiziario; 10,35: In
termezzo musicale; 10,45: Vanna, 
un'arnica, tante amiehe; 11.15: A-
scoltlamoll Insieme; 12-14: Mu
sica per vol; 12,30: Gicrnale ra
dio; 13: Brlndiamo con...; 14: Di

sco pi i i , disco meno; 14,15: Ti r i -
cordi? 14,30: Notiziario; 14,35: 
Lunedl sport; 14,45: Longplay club; 
15.30: Discorama; 16,30: Notizia
rio; 16,40: Canta i l ccro «Aqui-
lee » di Basiliano, diretto da Bru
no Sebastianutto; 20: Buona sera 
in musica; 20,30: Notiziario; 20.40: 
Palcoscenico cceristico; 21,30: 
Chiarcscuri musicali; 22: Canzo
n i , canzoni...; 22,30: Grandi in
terpreti: Karl Riehter - organo. 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 14 gennaio 

II Piemonte va incontro al 
disastro ecologico. II grido di 
allarme emerge da una inda-
gine sulla diflfusione degli in-
quinamenti promossa dalla 
Regione e alia quale sono sta-
ti interessati tutti i 1029 co-
muni piemontesi. I risultati, 
raccolti e pubblicati recente-
mente in volume, hanno per-
messo di redigere una vera e 
propria mappa del Piemonte 
inquinato. Non e'e metro qua-
drato, si pub dire, dell'intero 
territorio regionale che risul-
ti salvaguardato dal preoccu-
pante fenomeno. Tutti i corsi 
d'acqua denunciano tassi d'in-
quinamento piii o meno gravi. 
Un awelenamento progressi-
vo che ha ormai intaccato su 
vaste zone le falde acquifere 
e il suolo. Assai diffuso risul-
ta anche l'inquinamento at-
mosferico, particolarmente ac-
centuato nei grandi agglome-
rati urbani dove si condensa-
no elevate quantita di anidri-
de solforosa e ossido di car-
bonio, liberati dagli scarichi 
degli impianti di riscaldamen-
to, dagli autoveicoli e dagli 
impianti industrials 

Vediamo, in una rapida sin-
tesi, la situazione dei corsi 
d'acqua, limitandoci a quelli 
principali. Lo Scrivia presen-
ta inquinamenti lungo tutto il 
suo corso, per scarichi indu
strial! di vario tipo. Alcuni 
centri abitati (Tortona, Arqua-
ta, Serravalle) che si servo-
no delle sue acque per il ri-
fornimento idropotabile, han
no dovuto in qualche caso 
spostare od ' approfondire i 
pozzi, intaccati dalle sostan-
ze inquinanti. La situazione 
del torrente appare in pro
gressive peggioramento. 

Gravissima e la situazione 
del Bormida. Gli scarichi di 
uno stabilimento chimico di 
Cengio, che produce coloran-
ti, mettono nel flume forti 
quantita di sostanze fenoliche 
e solforose: I'acqua cambia 
colore, risulta imbevibile ed i 
prodotti agricoli della valle 
(ortaggi, frutta) assumono un 
odore sgradevole per l'inqui
namento. trasmesso al suolo 
dalle acque d'irrigazione. II 
pesce che soprawive in queste 
condizione assume un sapore 
disgustoso. 

Danni ai campi 
II Belbo presenta inquina

menti causati soprattutto da
gli scarichi di Industrie enolo-
giche e di distillerie della zo
na di Canelli; il Tanaro pre
senta una situazione di parti-
colare gravita a monte di 
Mondovi per gli scarichi indu-
striali e di liquami biologici; 
la Stura di Demonte presenta 
fenomeni gravi su tutto il suo 
bacino per gli inquinamenti 
provocati dalle cave e dai ce-
mentifici. La polvere di silice 
impermeabilizza l'alveo dei 
corsi d'acqua randendolo pro-
gressivamente awerso alia vi
ta acquatica. Sensibili e preoc-
cupanti anche i danni segna-
lati all'agricoltura: i deposit! 
di silice sui foragei pare ab-
biano efTetti negativi sull'ap-
parato digerente dei bovini; si 
teme che a lunga scadenza 
possa essere compromessa la 
stessa fertilita dei terreni. 

Anche il Pellice e inquinato 
da scarichi industriali, cosi 
come, ed in misura ancora 
piii grave, il Sangone, specie 
nelle zone di Beinasco e Ni-
chelino. Fenomeni analoghi 
sono emersi per la Dora Ri-
paria, da Avigliana alia foce, 
per la Stura di Lanzo, da Lan-
zo alia foce, per la Dora Bal-
tea. da Aosta a Chatillon. 

Non si salva neppure il 
grande flume, il Po. Gli inqui
namenti di maggior rilievo si 
veriflcano nel tratto che at-
traversa 1'area torinese, da 
Moncalieri verso valle, a cau
sa di massicci scarichi biolo
gici e industriali. II flume, a 
detta dei tecnici, possiede an
cora notevoli capacita di au-
todepurazione, tuttavia qual
che problema comincia a pre-
sentarsi soprattutto per l'uso 
delle sue acque a scopo idro
potabile. La stessa citta di 
Torino deve proporsi lo spo-

stamento del suo impianto di 
potabilizzazione, attualmente 
situato a valle di Moncalieri, 
cioe in una zona del flume 
che presenta uno dei piii ele-
vati indici di inquinamento. 

Proseguendo in questo idea-
le giro del Piemonte dell'inqui-
namento fluviale, il rapporto 
della Regione segnala ancora 
il Cervo e i suoi tributari, nel 
Biellese, nei quali si scarica-
no i residuati delle lavorazio-
ni tessili ricchi di sostanze 
acide e di detersivi usati su 
scala industriale; il Sessera e 
il Sesia, inquinati, a valle di 
Borgosesia, dagli scarichi del
le cartiere; l'Agogna e il Ter-
doppio, nel Novarese, divenuti 
ormai collettori delle fogne ci-
vili e industriali di mezza 
provincia; il basso Toce e i 
suoi affluenti, per inquinamen
ti da cromo. Anche il tratto 
piemontese del Ticino denun-
cia inquinamenti ad opera so
prattutto di scarichi biologici. 

I laghi muoiono 
Drammatica appare la situa

zione dei laghi piemontesi. II 
lago d'Orta e «morto» per 
rimmissione di forti sostanze 
organiche dovute soprattutto 
a scarichi industriali; il la-
go Maggiore denuncia l'accu-
mularsi di un processo inqui-
nante determinato dalla gran-
de quantita di scarichi dome-
stici provenienti da tutti i cen
tri rivieraschi; analoghi feno
meni denunciano il lago gran-
de di Avigliana e il lago di 
Viverone. 

Se e certamente vero che la 
causa di fondo di questa si
tuazione va individuata nell'ac-
celerato processo di industria-
lizzazione registrato dalla no
stra regione. l'inchiesta ha fat-
to anche emergere come il 
carattere incontrollato di que
sto sviluppo, determinato da 
scelte e interessi privati. ab-
bia concorso a mettere in se-
rio pericolo la stessa preser-
vazione dell'ambiente. Sinto-
matici sono ad esempio i da-
ti relativi alle infrastrutture 
civili dei comuni, strumenti 
indispensabili per combattere 
e prevenire gli inquinamenti 
e le loro conseguenze. Ebbe-
ne, daU'indagine e emerso che 
solo il 48 per cento dei comuni 
e fornito di un acquedotto che 
serva l'intero territorio comu-
nale e un altro 42 per cento 
ha una rete solo parziale. II 
restante 10 per cento non ha 
acquedotto. Si ha quindi una 
notevole diffusione della cap-
tazione diretta di acqua pota
bile in pozzi privati (fenome
no diffuso nel 63 per cento dei 
comuni piemontesi), che sono 
owiamente i piii esposti ai 
pericoli d'inquinamento. 

Non meno preoccupanti ap-
paiono i dati relativi alle fo-
gnature. Ne risultano dotati 
il 76 per cento dei comuni del
la reeione. 1"8 per cento de» 
quali ha pero solo la fogna-
rura bianca. Ci6 significa che 
in circa un terzo dei 1209 co
muni del Piemonte lo smaltel-
lamento dei liquami domestici 
awiene unicamente per scari
chi individual!. Una pratica. 
questa, assai diffusa anche nei 
comuni che sono dotati di fo-
gna. poiche solo nel 9 per 
cento dei casi la rete fogna-
ria serve 1'intero territorio. 

Ne esce, insomma, il quadro 
di una regione nella quale il 
progresso industriale ha ac
centuate l'arretratezza civile, 
con tutte le conseguenze non 
solo sociali ed economiche, 
ma anche ecologiche che ora 
si devono registrare. La situa
zione va affrontata con urgen-
za. L'esigenza e sottolineata 
nelle pagine di presentazione 
dell'indagine, e gia stata fatta 
propria dal Consiglio regiona
le che in una mozione propo-
sta dal PCI e approvata alia 
unanimita rivendlca una nuo-
va legislazione per la difesa 
ecologica, con ampi poteri al
le Regioni, e Impegna la Giun-
ta regionale a promuovere la 
costituzione di consorzi inter-
comunali per la costruzione 
di una rete di impianti di de-
purazione degli scarichi urba
ni e di incenerltori dei rifluti 
solid]. 

Eiio Rondolini 

Al Salone Nautico di Genova 

Neglette le 
» bardie popolari 

Perche erano scarsamente rappresentati i piccoli 
cantieri - Troppo spazio agli importatori 

II XII Salone Nautico di 
Genova ha chiuso i batten-
ti da un mese, tuttavia ci 
sembra opportuno qualche 
commento sulla organizza-
zione della mostra, anche in 
base a notizie che ci sono 
pervenute a chiusura awe- ' 
nuta. 

I piccoli cantieri che co-
struiscono con metodi ar-
tigianali erano quasi del 
tutto assenti. Peraltro la lo
ro mancata presenza al Sa
lone, in alcuni casi, non e 
imputabile ai costruttori ma 
agli stessl organizzatori del
la rassegna, che talvolta han
no rifiutato lo spazio espo-
sitivo affermando che era 
gia stato distribuito tutto. 
La scusa potrebbe anche es
sere presa come valida, se 
non esistessero degli ele
ment! sufficient! per defi-
nirla un vero e proprio pre-
testo. 

La Scandinavian Motor' 
Boats, che importa sea-
fi stranieri, tra l'altro as
sai costosi, disponeva — 
ad esempio — di un inte-
ro padiglione. II figlio del 
presidente della Federazio-
ne Italiana Vela, Carlo Cro-
ce, ha ottenuto a sua volta 
ben tre stands per esporre 
le proprie barche a vela di 
imoortazione. 

Quest i sono solamente 
due esempi di come lo spa
zio del Salone sia stato di
stribuito nient'affatto in ba
se ad un criterio di appog-
gio alia cantieristica italia
na (come invece dovrebbe 
essere). In pratica al Salo
ne sembra ci possano an-
dare solo quelli che hanno 
dietro le spalle un bel po' 
di milioni, o almeno una 
solida raccomandazione. 

Considerati questi fatti, 
immediatamente viene da 
chiedersi che ruolo giochi in 
tutto questo l'UCINA (Unio-
ne cantieri e Industrie nau-
tiche e affini) che e l'or-
ganizzatrice del Salone. 
Non si capisce infatti per
che questo ente, in fin del 
conti, deputato a promuo
vere lo sviluppo nautico in 

~ Italia, agisca in base a sehe-
mi abbastanza incomprensi-
bili sotto questo punto di 
vista. 

Se per incrementare la 
nautica italiana si intende 
favorire l'importazione di 
barche straniere (a scapito 
della nostra industrial che 
costano dai cinque milioni 
in su, allora vuole proprio 
dire che il presidente del-
l'UCINA. Gian Pietro Ba-
glietto, non sa spiegarsi be
ne nei suoi discorsi inau
gural!, perche dal discorso 
di apertura del Salone si 
era capito se non il contra-
rio, almeno qualche cosa di 
molto diverso. 

Chi si e recato a visitare 
la rassegna di Genova ha 
senz'altro notato che il pa
diglione C, dove erano espo
sti i motoryachts da oltre 
quindici metri, era senz'al
tro il migliore come illumi-
nazione e disposizione degli 
stands. 

A nostro awiso le imbar-
cazioni di questo tipo si po
trebbe anche fare a meno di 
esporle, perche rasenta dav-
vero rinverosimile che il 
60 per cento di un padiglio
ne sia occupato da quattro 
o cinque barche in tutto, 
che possono interessare po-
che decine di persone. A 
questo punto giova forse 
ricordare che il presidente 
dellTJCINA fabbrica appun-
to motoryachts per nabab-
bi 

Considerato l'andazzo di 
Genova, non si pub assolu-
tamente prevedere fino a 
quando in Italia si conti-
nuera a considerare la nau
tica solo come un fenome
no di elite, visto che le bar
che esposte a Genova sono 
in gran parte irraggiungibi-
li come prezzo. 

E' certo tuttavia che la 
situazione continuera a ri-
manere tale fino a che a 

Nel 1972 

Immatricolati 
123 nuovi 
aeroplani 

Centroventitre nuo-
ve immatricolazioni di 
aeromobili civili. 111 
trascrizioni di pas-
saggi di proprieta, 54 
cancellazioni dal regi-
stro: queste alcune 
delle cifre sull'attivi-
ta svolta dal Registro 
aeronautico naziona
le nel periodo che va 
dal primo gennaio al 
19 dicembre 1972. Nel-
lo stesso periodo so
no state, tra l'altro, 
effettuate 17 denunce 
di costruzione per un 
totale di 91 aeromo
bili, oltre 5 455 egior-
nali di rotta», 8730 an-
nctazioni sui certifi-
cati di navigabilita 
per awenute modif:-
che tecniche degli ae
romobili, 900 annota-
zioni di dichiarazioni 
di esercizio degli ae
romobili, 73 emissio-
ni di autorizzazioni 
per vol! di trasferi-
mento di aeromobili, 
150 annotazioni di 
cambi di base aero-
portuale, 475 dichiara
zioni o certificazioni. 

dirigire l'associazione dei 
costruttori ci saranno per
sone che sembrano pensare 
piuttosto che alio sviluppo 
della nautica popolare, so
prattutto ai fatti propri. Non 
tutti sanno che il bilancio 
dell'UCINA come e stato 
denunciato da « Vela e Mo-
tore », non e mai stato re-
so pubblico, anche se le en-
trate non mancano: lo spa
zio espositivo al Salone di 
Genova costa 29.000 lire al 
metro quadrato, i biglietti 
di ingresso 500 lire l'uno; 
inoltre ci sono le quote 
associative versate dai can
tieri, tutto questo, a dire il 
vero. e proprio strano per 
un'associazione eletta fino 
alio scorso anno ad Ente 
Morale e che riceve spesso 
il plauso del governo per il 
suo operate 

m. q. 

Prima novita 1973 della Citroen 

Potenziata la «Ami 8» 
La « Ami Super » pu6 raggiungere i 130 chilometri orari 

\ 

Prima novita automobillftlca dell'anno in Francia. La Citroin ha pretentato la 
(nella foto) una varsiona potanzlata dalla « Ami 8 ». Grazia al molora di 1053 
una potenza di 53,5 CV (D IN) questa tutt'avanti pu6 raggiungere I 130 chilometri 
deraztone delle aumentate prestazioni aull'avantreno sono stall montati freni a disco 

« Ami Super », 
cc che sviluppa 
orari. In const-
« ventilati ». 

L'applicazione ai trasporti terrestri della tecnologia spaziale 

Traversata dell'Atlantico in 30 ore 
con le navi a «razzo d'acqua» 
Un progetto della NR per adattare agli scafi le turbopompe dei razzi « Saturno » - II prin-
cipio del « tubo per innaffiarc il giardino » 

I I disegno di una nave a getto d'acqua: un'immagine ormai nemmeno molto aweniristica. 

Per identificore i copertoni difetfosi e ritirarli 

Negli Stati Uniti immatricolano 
anche i pneumatici delle auto 
Uno schedario dei clienti anche per le « ricostruzioni » - La decisione 
del dipartimento per la sicurezza del traffico 

Negli Stati Uniti il dipartimento per 
la sicurezza del traffico ha stabilito che 

• i produttori. i ricostruttori ed i riven-
ditori di pneumatici tengano, per almeno 
tre anni. uno schedario dei loro clienti. 

L'istituzione di un pubblico registro per 
i pneumatici e stata adottata per «iden-
tificare» quelli che. nuovi o ricostruiti. 
abbiano eventualmente qualche difetto di 
fabbricazione sfuggito ai normali con-
trolli di produzione. Con tale iniziativa 
sara possibile avvertire gli utenti e ri-
tirare i copertoni difettosi. cosi come 
awiene talvolta in America per certe 
serie di automobili. Infatti mentre i pro-
prietari di queste ultime sono individua-
bili, lo stesso non accadeva, almeno fi-
nora, per gli utenti dei pneumatici. 

II medesimo dipartimento ha disposto 
affinche tutti I pneumatici prodotti o ri
costruiti vengano identificati da un nu-
mero di serie composto con il codice del 
produttore, le misure del copertone e la 
settimana in cui il pneumatico e stato 
prodotto o ricostruito. 

Se un pneumatico verra trovato difet-
toso. tutti gli altri dello stesso tipo, pro
dotti dal medesimo fabbricante nella stes

sa settimana, verranno ritirati dal mer-
cato. II lavoro di registrazione degli uten
ti e dei copertoni acquistati, nonche le 
ricerche necessarie per individuarli in 
caso di necessita e stato afndato ad un 
«Tire Safety Registry» (Registro per la 
sicurezza dei copertoni), un reparto ap-
positamente costituito da una societa per 
l'elaborazione elettronica di dati. 

I rivenditori di pneumatici riceveran-
no dal «Registry» appositi moduli sui 
quali. ad ogni vendita, indicheranno il 
nome e 1'indirizzo del cliente, il nume-
ro di codice del rivenditore e il numero 
d'identificazione dei pneumatici. I mo
duli compilati verranno inviati al centro 
dove saranno microfilmati. stampati e re-
gistrati su un nastro magnetico. median-
te un lettore ottico. II contenuto del na
stro verra elaborato da un sistema elet-
tronico ed archiviato. 

Quando si rendera necessario il con-
trollo dei pneumatici l'elaboratore elet-
tronico rintraccera immediatamente i no-
mi e gli indirizzi di tutti gli acquirenti. 
Essi verranno immediatamente pwertiti 
e verranno loro fornite le opportune 
istruzioni per la consegna e la sostitu-
zione del pneumatici difettosi. 

Previsto per questo mese la costruzione di 913.000 vetture 

Produzione record negli USA 
II primato precedente (846.000 auto) e del gennaio 1969 

Incoraggiati dal costante 
aumento delle vendite di 
nuove automobili, le case 
automobilistiche di Detroit 
hanno deciso di fare uscire 
in gennaio dalle loro cate-
ne di montaggio un totale 
record di 913.000 vetture, 
cioe il 27,8 uer cento in piii 
rispetto al gennaio 1972 
quando per «aHeggerire» 
gli inventari furono costret-
te a ridurre la produzione 
a 714.000 vetture. Questo 
anno, i grazie al i boom » 
delle vendite. la lituazione 
sembra invertita. con i fab-
bricanti d'automobi'i decisi 

a fronteggiare in tempo le 
richieste del mercato. 

I distributori di nuove vet
ture disponevano al primo 
dicembre di circa 1.312.000 
macchine, circa il 9 per cen
to in meno dello stesso pe
riodo dell'anno precedente 
quando il ritmo delle ven
dite era di gran lunga in-
feriore: il che spiega la de
cisione delle « quattro gran
di* di battere in gennaio 
ogni record produttivo. 

II primato precedente era 
stato stabilito nel gennaio 
1969, quando dalle catene 

di montaggio uscirono in to
tale 846.000 vetture. 

I piani relativi al primo 
trimestre del 1973, approva-
ti lo scorso dicembre, pre-
vedono per tale periodo la 
produzione globale di 2 mi
lioni 617.000 vetture. Que
sta cifra rappresenta di per 
se un primato, che pero 
potrebbe subire ulteriori au-
menti dato che la sola Ge
neral Motors sembra deci-
sa a produrre nel mese di 
gennaio almeno diecimila 
vetture in piii di quelle gia 
previste dal suo program
ma. 

I progettisti della Rocket-
dyne, una societa del grup-
po North American Rock
well Corporation (NR) stan-
no sviluppando un sistema 
di propulsione a getto d'ac
qua — detto anche ctrazzo 
ad acqua» — che dovrebbe 
permettere alle navi da ca-
rico di attraversare l'Atlan-
tico in sole 30 ore. 

Tale sistema — una ap-
plicazione marina della tec
nologia aerospaziale — sara 
usato come propulsore per 
vari tipi di scafi. 

II piii - grande di questi 
propulsori attualmente alio 
studio potrebbe sviluppare 
piii di 30.000 cavalli, ren- . 
dendo possibile alle navi da 
carico di planare attraverso 
l'Atlantico in 30 ore. Una 
versione di media potenza, 
10.000 CV, potrebbe spinge-
re ad alta velocita le petro-
liere. mentre la versione da 
3.000 CV potrebbe equipag-
giare i traghetti trasportan-
ti centinaia di passeggeri. 

II sistema di propulsio
ne a getto d'acqua, sosten-
gono alia NR, dovrebbe es
sere molto sicuro ed econo-
mico: Tassenza di elica e 
la manutenzione ridotta al 
minimo dovrebbero costi-
tuire una garanzia di buon 
funzionamento in ogni con
dizione. 

H.L. Barham, direttore de.'. 
programma di sviluppo della 
propulsione a getto d'acqua, 
ha ricordato che tale tipo 
di propulsione e simile al
ia propulsione a razzo sal
vo che per l'assenza di com-
bustione; funziona infatti 
acol principio del tubo per 
inaffiare il giardino: la spin-
ta e ottenuta accelerando 
grandi quantita di acqua 
presa a bordo e scaricata a 
velocita elevata per ottene-
re una forza di reaziones. 

«L'acqua — ha dichiara-
to Barham — sara aspira-
ta ad una certa velocita e 
quindi pompata fuori ad al
ta velocita, per produrre la 
spinta necessaria a far a-
vanzare lo scafo. Piii di 
378.000 litri d'acqua posso
no essere pompati ogni mi-
nuto a velocita d'uscita del-
l'ordine di 240 chilometri 
l'ora >. 

Della serieta del progetto 
fa fede il fatto che la Roc-
ketdyne e uno dei piii gran
di fabbricanti mondiali di 
pompe ad alta velocita e ad 
alte prestazioni. Nel proget
to per la propulsione a get-
to d'acqua confluisce quin
di resperienza della costru
zione e prova di piii di 4.000 
pompe di tutti i tipi, oltre, 
come si diceva. dell'esperien-
za aerospaziale. 

«II cuore di un motore 
a razzo e la turbopompaa 
— ha ricordato Barham — 
e nel Saturno V, il razzo 
del " progetto Apollo ", un 
gruppo di cinque motori 
Rocketdyne F-l, spingeva le 
pompe a un regime di 757 
mila litri al minuto*. 

La Rocketdyne ha comin-
ciato a progettare il siste
ma a getto d'acqua nel 1967. 
utilizzando pompe a flusso 
assiale, messe a punto at
traverso le applicazioni del
la tecnologia aerospaziale. 
Questa tecnologia ha contri-
buito al raggiungimento del
le carat teristiche richieste 
per la propulsione a getto 
d'acqua quali la resistenza 
alia cavitazione, l'alto ren-
dimento, 1'altezza della co-
lonna d'acqua e la portata. 
f> 1,'agenzis «Nuov» Clna« h« 
reso nolo che l'todustrt* auto-
mobillstlca cinese ha. costruito 
un gigantesco autocarro-rlmor-
chlo, con IDS mote, capace di 
tmsportare un carico di 300 ton-
nellate. 11 veicolo nusura 21J 
metri di lungheTza e 3^7 metri 
di larghezza; pu6 effettuare cur
ve piuttosto acute ed e capace 
di muoversi su terrmo fangoso. 
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