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INFORMAZIONE PUBBUCITARIA< 

NASCE NELLE FABBRICHE 
LA CAS A DI DOMANI 

Solo I'edilizla industrializzata pare in grado di fornire un alloggio al 4 milioni di famiglie 
die gia I'ottendono t ai 15 milioni di italiani dw, entro il 1980, si trasferironno nelle citta 

€ Do it yourselves >, cioe fate* 
lo da voi. Gli americani che han-
no inventato questo slogan per le 
gcatole di montaggio delle cose 
piii diverse, dal modellino dt-lla 
«Mayflower > all'aereo da turi-
emo a due posti, pare siano giun-
ti ora a inscatolare casette mono-
familiari a piu stanze, da mette-
re insieme nei ritagli di tempo. 
Cid e possibile grazie ai nuovi 
materiali e alle nuove tecniche 
che si vanno affermando nel set-
tore edilizio sotto la spinta di fat-
tori diversi: necessita di costrui-
re di piu, piu in fretta, a costi 
inferiori. 

In Italia il « fatelo da voi > per 
la casa non si 6 ancora profilato 
all'orizzonte ma, da tecniche e 
materiali simili a quelli che nan-
no consentito agli americani di 
mettere la villa in scatola, sta 
giungendo finalmente una adegua
ta risposta ai problemi che la si-
tuazione italiana va ponendo da 
anni all'lndustria delle costruzio
ni. Anche nel nostro paese il mer-
cato chiede che si costruisca di 

£iu, piu in fretta e a costi minori. 
[a non casette monofamiliari, 

bensi complessi residenziali. 
A dare le dimensioni italiane del 

Isroblema < casa > e la misura del-
e difficolta che si sono incontra-

te nella ricerca di una soluzione, 
bastano poche cifrt. Una rileva-
zione effettuata dal Comitato per 
l'edilizia residenziale ha stabilito 
che alia fine del 1970 sarebbero 
state necessarie, per soddisfare il 
mercato, 4 milioni di nuove abita-
zioni, per un totale di 13 milioni 
di vani. A fronte di questa ri-
chiesta sono state realizzate, nel 
'71, 350 mila nuove abitazioni; la 
produzione del 1972, tenuto con-
to anche delle costruzioni inizia-
te nel 1970-71, non dovrebbe su-
perare le 200 mila unita. Questa 
ultima cifra, che significa in pra-
tica quattro abitazioni ogni 1000 
abitanti, e la piu bassa registrata 
negli ultimi 19 anni in Italia • ne-
gli altri paesi dell'Europa. 

H fatto che nelle grandi citta 
italiane csistano migliaia di ap-
partamenti vuoti. non sposta i 
termini del problema. Dati receo-
ti informano che a Milano sono 
disponibili circa IS mila alloggi, 
a Roma 22 mila, a Palermo 11 
mila. Gli stessi dati, tuttavia, pre-
cisano che si tratta di abitazioni 
fl cui prezzo di acquisto oscilla 
tra le 110 e le 250 mila lire il 
metro quadrato e che gli affitti, 
quando non si parii di vendita, 
sono egualmente alti. Questi al
loggi. quindi, escono subito dal 
nostro discorso: si tratta di case 
praticamente inawicinabili per la 
maggior parte delle famiglie ita
liane. 

II problema e destinato ad ag-
gravarsi. Le previsioni, infatti, 
dicono che nei prossimi 10 anni 
altri 15 milioni di italiani abban-
doneranno le campagne per sta-
bilirsi in citta e che gia nel 1980 
il 40 per cento dell'intera popola-
zione dello c stivale * si pigera in 
otto megalopoli. La domanda di 

alloggi pare, di conseguenza, de-
stinata a raggiungere vertici mol-
to elevati. E sara difficile dare 
una risposta adeguata se non si 
accelerera quel processo di rinno-
vamento del modo di costruire gia 
avviato, ma con eccessiva lentez-
za, qualche anno fa. 

L'industria delle costruzioni, al-
meno in Italia, non ha saputo e-
volversi alio stesso ritmo di altri 
comparti produttivi. Nel dopoguer-
ra le tecniche sono cambiate nel 
senso che e stata generalmente 
adottata la struttura portante di 
cemento armato, che ha consenti
to di accelerare i tempi di costru-
zione e di sostituire il mattone 
pieno con quello forato. Si sono 
anche aggiunti, nelle attrezzature 
dei cantieri, nuovi mezzi ausilia-
ri. Ma il sistema di costruire e ri-
masto sostanzialmente lo stesso e 
l'elemento caratterizzante dei can
tieri edili italiani e ancora il mu-
ratore, perennemente occupato ad 
allineare mattone su mattone. Ep-
pure, l'esempio di quanto e awe-
nuto in altre nazioni, e lo stesso 
andamento delle cose di casa no
stra, dimostrano che, se non si 
adotteranno in fretta e massiccia-
mente, sistemi costruttivi diversi 
e materiali nuovi, entro pochi an
ni sara impossibile tirare in piedi 
una casa a prezzi accessibili alia 
massa degli italiani. 

I punti negativi della tecnica 
edilizia tradizionale sono molti e, 
per la maggior parte, legati alio 
impiego di materiali che erano 
praticamente gli stessi negli anni 
in cui fioriva la civilta assiro-ba-
bilonese. II mattone, la sabbia e 
la calce, il cemento e il ferro. 
sono ancora oggi gli ingredienti 
principali di una casa. Le tecni
che moderne impongono che alcu-
ni di essi scompaiano o che, cc-
munque, il loro impiego venga 
ridotto al minimo; per altri, inve-
ce, e indlspensabile che cambi il 
metodo di preparazione per la po-
sa in opera: in pratica non piu 
un cantiere per ogni costruzione, 
ma pochi cantieri per tanti tdi-
flci. 

Con 1 metodl costruttivi ancora 
generalmente in uso, fl costo dei 
materiali comincia ad aumenta-
re non appena i mezzi che li tra-
sportano escono dagli stabilimen-
ti di produzione per awiarsi ai 
cantieri d'impiego. Sono materia
li pesanti e il trasporto incide in 
maniera sensibile. Un'altra spesa 
molto consistente e rappresentata 
dall'allestimento del cantiere sul 
posto dove dovra sorgere la co
struzione. 

Tra 1'altro, dovranno essere pre-
parate le vasche per gli impasti, 
robusti impianti di sollevamento. 
ponteggi adeguati. La posa in 
opera richiede un analogo spreco 
di quattrini e di tempo: per al-
cuni di questi materiali. infatti, e 
necessaria una certa preparazio
ne (basta pensare al lavoro che 
precede il getto di un pilastro o 
di una soletta di cemento); per 
altri la perdita di tempo e... na-
turale: allineando mattone su mat-

tone non si possono accelerare i 
tempi di lavorazione oltre un cer-
to limite. Una volta costruita la 
casa e necessario rivestirla, den-
tro e fuori, e dotarla degli im
pianti indispensabili: tubature del 
gas, dell'acqua e del riscaldamen-
to, impianti elettrici. E'. forse, il 
lavoro piu lungo, perche bisogna 
spaccare i muri appena fatti per 
sistemare adeguatamente fill e tu-
bi, richiudere i buchi e, infine, 
ricoprire le pareti di malta sulla 
quale verra poi steso il rivestimen-
to definitivo. E* una trafila lunga 
e costosa ma, fino a quando il 
mattone conservera il suo ruolo 
nelle costruzioni, non sara possi
bile cambiare metodo. 

Oggi, tuttavia, le cose stanno 
cambiando: alcuni sistemi di la
vorazione sono diventati industria-
li e le materie plastiche avanzano 
anche in campo edilizio, in sosti-
tuzione o a fianco di materiali 
tradizionali. L'industria delle co
struzioni comincia a trasferirsi 
dai cantieri aU'aperto negli stabi-
limenti: la casa, oggi, nasce in 
fabbrica. Franelwlt reelizsatl In Vedrll. 

A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, una costruzione del futuro 

Costruita in 120 giorni la casa di plastica 
capace di accogliere ventiquattro famiglie 

E' sorta per iniziativa delHstituto Autonomo delle Case Popolari di Milano - E' composta 
per il 76 per cento da elementi prefabbricati prodotti con materiali Montedison - Per 

costruirla sono bastati otto operai e un capocantiere 

L'edilizia industrializzata non 
e certo scoperta di questi giorni. 
Negli Stati Uniti la prefabbricazio-
ne ha tostituito da molti anni le 
tecniche tradizionali. La novita a 
che questo concetto costruttivo co-
minci finalmente ad essere accetta-
to, sia pure sotto la spinta delle 
necessita, anche in Italia. Tecni
che e materiali erano a disposi-
zione da tempo. Montedison, ad e-
sempio, ha in produzione da anni 
una gamma di materiali in grado 
di soddisfare tutte le esigenze del-
la prefabbricazione. H gruppo chi-
mico dispone anche di centri di 
studio che provvedono ad aggior-
nare costantemente le tecniche, a-
deguandole ai nuovi prodotti che 
escono dai laboratori, e regolar-
mente i progressi compiuti vengo-
no comunicati ai tecnici del set-
tore edilizio attraverso mostre-
convegno conosciute sotto il nome 
di «Incontri Montedil *. 

Fino a non molto tempo addie-
tro, tuttavia, l'adozione dei nuo
vi sistemi costruttivi era frenata 
sia dalla diffldenza del pubblico 
verso le cose troppo nuove, sia 
dai costruttori edili, restii ad ab-

LA «CASA LAVABILE 

SESTO SAN GIOVANNI — Cat* sperimentale per I'appticatione di malaria plastiche reelhaata dall'latitwte Autonomo 
Caw Popolari di Milano aw progetto «WI'archit«tlo Mario Schaichenbauar. Impresa di c**trvii«ni Carpanoda. Mawria 
pUttlcha dalla Monladiton. Montaggio di un panmllo wtrina. II Mocco, in mina H ^ * m rinforxata, comprawda in 
vn «olo pane la parata attarna, il aarramanlo dalla vMrina, la porta d'InfroMO in vatro tamparato, lo aarranda di chin-
aura Mtarna, il caitonatto dalla aarranda, II tormocomrottoro par rltcaldamanto contanwto In appotito mobilatto, to ea-
nalittatlonl par II rltcaldamanto ad I twbi par llmpianto tkttrlc*. Ouaato particaiara Hpo dl panmllo viom riampite 
bi ©para con matarlal* iwlanta. 

bandonare il vecchio e collaudato 
mattone. E" bastato, perd, che 
giungesse l'approvazione dei pri-
mi inquilini delle costruzioni spe-
rimentali, per dare il via alia ri-
voluzione. La prefabbricazione e-
dilizia marcia ora a grandi passi: 
le « f abbriche di case > sono in pie-
na attivita e nascono ogni giorno 
nuove catena di lavorazione che 
sfornano in continuazione pilastri, 
solai, pareti con o senza ftnestre. 
Si sviluppa anche nel nostro Pae
se, insomnia, quell'edilizia indu
strializzata che ha gia risolto i 
problemi creati dall'inurbamento 
in molte nazioni. 

Per edilizia industrializzata si 
intendono quelle tecniche costrut-
tive che fanno nascere i pezzi 
di una casa come i pezzi di un 
meccano. Si costruisce in fabbri
ca e si trasporta poi il tutto sul 
posto dove dovra sorgere il nuo-
vo edificio: sulle fondamenta gia 
preparate bastera montare, come 
si farebbe con il gioco delle co
struzioni destinato ai bambini, i 
van pezzi gia riflniti. La casa, 
quindi, nasce non mattone su mat-
tone ma parete su parete, pila
stro su pilastro. Con risparmio di 
tempo e di denaro. 

La solidita delle costruzioni e 
l'abitabilita degli alloggi risultano 
nettamente superiori a quelle de
gli edifici realizzati con i metodi 
tradizionali. Non e un'affermazio-
ne gratuita. Edifici c nuovi» sono 
stati gia costruiti un po* dapper-
tutto e a Sesto San Giovanni, alle 
porte di Milano, si pud ammirare 
una casa popolare, forse la pri
ma in Italia, costruita in plastica. 
E' la cosiddetta c casa lavabile ». 
dove un getto d'acqua o una strac-
cio bagnato sono sufflcienti per 
far tornare nuova una parete 
sporca. 

La casa di plastica di Sesto San 
Giovanni e un edificio nato per 
iniziativa dell'Istituto Autonomo 
Case Popolari di Milano, su pro-
getto deH'architetto Mario Schei-
chenbauer. II 76 per cento degli e-
Iementi che la compongono sono 
prefabbricati con materiali pro
dotti dalla Montedison. L'edificio 
comprende 24 appartamenti. nego-
zi e cantine, per un totale di 11 
mila metri cubi. Le travi e i 
pilastri che compongono la strut
tura portante sono in cemento 
armato pre fabbrica to; in cemen
to armato prefabbricato anche i 
solai, che sono stati trasportati 
in cantiere gia completi di isola-
mento e impianto elettrico; pavi-
menti e pareti. trasportati in can
tiere complete di finestre e di por
te, sono in plastica. Per costruire 
questa casa. o meglio per montar-
la, sono bastati otto operai e un 
capocantiere che sono stati im-
pegnati per un totale di 120 gior-
nate lavorative. H tempo di rea-
lizzazione avrebbe potuto essere 
parecchio inferiore se nel proget-
to scelto non fossero stati com-
presi negozi e cantine. In ogni 
caso la costruzione di Sesto San 
Giovanni ha dimostrato che, con 
i nuovi materiali e le nuove tec
niche, i tempi di costruzione pos
sono essere ridotti a circa la me-
ta del tempo necessario con i me
todi costruttivi tradizionali. 

La differenza rimane grandissi-
ma anche se si considera il tem
po che la c fabbrica della casa > 
avra impiegato per la fabbrica-
zione dei van componenti: i van-
taggi della costruzione in serie 
sono noti da troppo tempo perche 
sia necessario tomarci sopra. 

Risparmio di tempo, dunque, e 
risparmio di denaro. Non solo per 
i vantaggi di cui sopra, ma an
che per quelli che piu direttamen-
U dipendono dalla natura dei nuo

vi materiali. Tutti i pezzi impie-
gati per la costruzione di Sesto 
San Giovanni, ad esempio, pesa-
vano meno di 500 chili. Tale limi
te era superato soltanto dai solai. 
H montaggio, quindi, e stato ese-
guito per buona parte con l'impie-
go di un paio di modesti montaca-
richi, non • stato necessario l'im-
piego di ponteggi. II costo dell'e-
dificio e risultato assolutament* 
concorrenziale: 20.000 il metro cu-
bo, compresi i servizi, i blocchi 
cucina, boiler e frigoriferi, lavan-
deria a gettone comune per tutta 
la casa, oantine e portico davan-
ti ai negozi a pian terreno. Pud 
essere interessante analizzare bre-
vemente la «composizione > di 
questa casa tanto diversa dal so-
lito. 

La struttura e composta di tra
vi e pilastri in cemento armato 
prefabbricati, realizzati dalla so
ciety Alcos, licenziataria di bre-
vetti Montedison; solai e scale so
no in cemento armato, con incor
porate il pavimento in poliestere 
di produzione Montedison e gra-
niglia di marmo; le coperture so
no di poliestere rinforzato, ad ele
menti a vasca, complete di scari-
chi, scossaline e converse: sono 
realizzate dalla I.C.S., con mate
rie prime Montedison; le pareti 
esterne sono in poliestere rinfor
zato e comprendono: paramento 
esterno, serramento a ventola (in 
poliestere rinforzato anch'esso), 
cassonetto con tapparella in clo-
ruro di polivinile, scatola termo-
convettore e apparecchio di ri-
scaldamento a termoconvettore. 
Queste pareti, prodotte con mate
riali Montedison, sono realizzate 
in quattro modelli: «cieca>, con 
una finestra, con due finestre, con 
vetrina. Le pareti dei vani scala 
e i lucernari sono in poliestere rin
forzato traslucido, su nido d'ape: 
realizzate dalla societa Scobalit 
con materie prime Montedison, 
comprendono finestre e porte d'in-
gresso esterne complete di acces
sor! elettrici; le pareti interne so
no costituite da pareti di gesso e 
perlite altamente isolanti; le boc-
che di illuminazione e aerazione 
delle cantine sono in poliestere 
rinforzato; gli zoccolini sono in 
cloruro di polivinile Montedison e 
il gruppo bagno di resine polieste
re rinforzate e cloruro di polivini
le, di produzione del gruppo chi-
mico. Infine i gruppi cucina: e'en-
trano poco con la costruzione ve
ra e propria ma, prodotti dalla 
Pargas (consociata Montedison) 
utilizzano anch'essi una certa per-
centuale di materie plastiche. 

Piu case, dunque. a costi mol
to minori e in tempi pratica
mente dimezzati. Questa la pro-
spettiva che ci viene offerta dal
le nuove tecniche e dai nuovi 
materiali. Si e parlato, fino ad 
ora. di edilizia residenziale per
che questo e il punto dolente di 
tutto il settore. Ma e'e grande 
bisogno anche di scuole. di ospe-
dali. di edifici pubblici di ogni 
genere. E* chiaro che anche que
ste domande potranno avere ri
sposta adeguata da una apnlica-
zione su vasta scala deU'edilizia 
industrializzata. Ed e altrettan-
to chiaro che quanto piu sara 
possibile standardizzare le costru
zioni. tanto piu potranno essere 
contenuti i costi di produzione. 

Questa prospettiva e meno lon-
tana di quanto si possa ritenere. 
Da alcuni mesi, infatti, e nata 
una societa che si propone di ope-
rare a fondo in questo nuovo set-
tore deU'edilizia. Si tratta della 
SVEI — Societa per lo Sviluppo 
dell'Edilizia Industrializzata — di 
cui e capofila la Italstat (Socie
ta Italiana per la Infrastrutture 

e l'Assetto del Territorio, di pro-
prieta dell'IRI) • della quale fa 
parte anche la Montedison. La 
nuova societa, creata in relazione 
al disposto della nuova legge per 
la casa, si propone di far-rea-
lizzare case, soprattutto quelle 
economiche, utilizzando al massi-
mo la prefabbricazione e i pro
dotti deU'industria chimica. 

Uno dei massimi dirigenti del
la societa ha sintetizzato il pro-
gramma della SVEI in questi pun
ti: « Seguiremo ' la strada della 
edilizia industrializzata perche e 
la strada del futuro e anche per
che e l'unico modo di abbassare 
i costi a livelli accettabili da va
sta categorie sociali*. 

MONTEDISON 
PER L'EDILIZIA 
I principal! componenti per l'edili
zia fabbricati con prodotti Montedison 

Parti struffturall 
Struttura portantl dl alluml-
nlo. 

Chlusure esterne 
Pannalll dl « Slltong » (a ba-
sa dl compostl tlllco-calclcl) 
o dl allumlnlo o dl resine 
poliestere; faeclate continue 
dl allumlnlo a dl resine po
liestere rinforzate con fibre 
dl vttro. 

Coperture 
— Coperture dl allumlnlo, cloru

ro dl polivinile, polimetll-
metacrllato, poliestere; tegole 
manlgliesl dl vetro; lucerna
ri dl materia plastica. 

Serramenti 
— Serramenti esternl ed Intern! 

di rlluminio a di cloruro di 
polivinile (anche porte scor-
revoll). 

Avvolgibili 
Tapparelle dl PVC a dl allu
mlnlo, tende di < Leacril », 
c Movllmere », c Terital » per 
esternl; frangisole di alluml-
mo. 

Tramezzature 
— Pareti divisorie modular! In

terne dl c Slltong » (compo
sizione calcio silictca); tra
mezzature mobili di alluml
nlo o PVC; pareti attrezzate 
per bagni fabbricate con re
tina poliestere rlnforzata a 
fornite dl tubazioni PVC e 
di tutti gli accessor). 

Pavimentaziont 
— Pavlmentl dl marmo; mar-

metton! o palledlena di mar
mo legati con reslna polie
stere; pavimenti dl copoll-
merl vinllicl; moquettts dl 
< Meraklon » a « Leacril ». 

Controsofflttature 
— Controsofflttature dl alluml

nlo, dl PVC • dl altre retina 
sintetlche, a dl cSillan SAP.. 

Impermeabilizzazlon! 
e sigillature 
— Telonl dl polletllena; film dl 

PVC; mantl Impermeebllli-
zantl dl feltro velo « vltrota » 
tmpregnatl con bltume; al-
glllantl par nerramentl dl ala-
itomerl tlntetlel c Dutral ». 

Rivestimenti 
— Feltro velo vltrosa; allumlnlo; 

marmo; poliestere rinforza
to; PVC; resine melammlnl-
che; granlglla legata con re-
tine sintetlche. 

Vemici e pitture 
— Prodotti vernlelantl p%r ope

ra murarie, par leg no, par 
ferro, per leghe non firrose 
a per pavlmentl dl legno; 
fondi o trattamentl protettlvl 
per materiali metalllcl. 

Rifiniture 
— Profilatl dl PVC par battlsco-

pa, con eventuall •lloggla-
mentl per conduttura alattrl-
che a telefonlcha; corrlmano; 
profilatl dl allumlnlo. 

Impianti 
— Impianti dl rlscaldamento. 

Impianti igienico-sanltari 
— Blocchi bagno dl reslna po

liestere rinforzate; vasche da 
bagno dl polipropllene. 

Coibentazioni 
— Lana dl roccia c Sillan > par 

coibentazioni termo-acustlcha, 
resine polluretaniche espandi-
bill In toco. 

Tubazioni 
Tubazioni dl PVC, polietile-
ne, pot ipropl lana • dl copo-
llmerl ABS par aequ* fradda 
• ealda, par fognatura, par 
tcarlchl, Impianti dl condl-
ilonamento • rlscaldamento; 
tlfonl dl polipropilana; aanall 
dl gronda dl PVC • alluml
nlo; tubazioni par condutto-
ra prlmarla dl acclalo aa-
mento a dl gra* avramlco. 

Semiiavorati 
— Lastra plana a ondulata dl 

pollmetllmetacrllato, cloruro 
dl polivinile • poliestere; la
stra dl vetro; lemlnatl • pro
filatl dl allumlnlo. 

Dalla casa all'aereo supersonico 

PLASTICA SENZA CONFINI 
Uno degli elementi che hanno 

frenato, in questi ultimi anni, 
l'ingresso dei nuovi materiali nel-
l'industria delle costruzioni e che 
hanno, quindi, ritardato quel pro
cesso di rinnovamento oggi rite-
nuto vitale, e certamente la dif-
fidenza di parte deU'opinione 
pubblica nei confronti della pla
stica, uno dei nuovi materiali edi-
lizi di maggiore impiego. In ef-
fetti ancora oggi e'e chi giudica 
questo materiale adatto tutt'al piu 
per contenitori, per sacchetti da 
supermercato, per laminati desti-
nati a ricoperture di mobili. Gia 
la macchina da scrivere carrozza-
ta in plastica e guardata con un 
certo sospetto: « attenzione, e pla
stica >. 

La colpa, in parte, e anche di 
una insufficiente divulgazione 
dei progressi piu recenti in que
sto settore e delle applicazioni 
che quotidianamente vengono spe-
rimentate. L'automobile di plasti
ca. ad esempio, e una conquista 
tecnica che ha gia qualche anno. 
E* piu leggera, piu robusta e me
no costosa di quelle costruite con 
la tradizionale lamiera. Non solo: 
essendo la carrozzeria fusa con 
plastica preventivamente colora-
ta, e assolutamente insensibile 
agli agenti atmosferici che, vice-
versa. riducono a mal partito, 
in breve tempo, qualsiasi verni-
ciatura di tipo tradizionale. 

Prove effettuate anche in pi-
sta hanno abbondantemente dimo
strato che l'elasticita della mate
ria plastica assorbe gli urti la-
sciando ai viaggiatori un margt-
ne di sicurezza che le carrozze-
rie tradizionali ancora non danno. 
Una applicazione meno nota vie
ne segnalata da una grande in
dustria statunitense. produttrice 
di velivoli supersonic!. 

E* stato accertato che un cer
to tipo di plastica pud essere im
piegato con vantaggio negli im-
pennaggi verticali e orizzontali di 
aerei bisonici: le garanzie di re-
sistenza sono, infatti, superiori a 
quelle offerte dai metalli tradi
zionali. 

Le applicazioni della plastica 
toccano tutti i campi. Una ditta 
ha messo in produzione, ad esem
pio, degli ami di plastica. Non e'e 
pericolo che si spuntino: la co-
stola ruvida di una bustina di 
fiammiferi e sufficiente a ridare 
all'amo l'efficacia necessaria. Una 
vemice plastica di eccezionali ca-
ralleristtche e stata invece speri-
mentata in Inghilterra. Si tratta 
di un prodotto che rimant per 

Tettuccio trasparent* raatizzato con resin* colate poiimetacrilldw «IeSr?wl» 
par vattura protetipe sporthra. 

lungo tempo scivoloso ed e sta
to impiegato, in via sperimentale. 
per verniciare muri, pali, pila
stri, grondaie sulle quali, ora ri-
sulta molto piu difficile arrampi-
carsi. La notizia di questa ver-
nice c anttladri » e stata riporta-
ta da una rivista specializzata del 
settore che precisava come fosse 
stata messa a punto con la col-
laboraztone di Scotland Yard. 

Dalla Germania, invece, e giun-
ta la notizia di nuove realizza-
zioni in campo marittimo. Le bar-
che in plastica non sono piu da 
tempo una novita: basta affac-
ciarsi su qualsiasi darsena per a-
vere degli esempi concreti. Ma fi
no a poco tempo fa i costrutto
ri si erano mantenuti entro limi-
ti abbastanza angusti. Ora in Ger

mania sono stati messi In 
tiere addirittura pescberecd da 
alto mare con lo scafo intera-
mente realizzato in plastica. Tra 
1'altro queste imbarcazioni offro-
no il grande vantaggio di richie-
dere una limitatissima manuten-
zione, con grande risparmio dl 
denaro e di «tempi morti >. 

Un'altra riprova della resisten-
za delle materie plastiche, viene 
dal settore delle armi. Molte fab-
briche, infatti, hanno sostituito 1 
calci delle armi, anche da guer-
ra, impiegando al posto del tra-
dizionale legno una speciale pla
stica in grado di sopportare It 
sollecitazioni violente e prolunga-
te prodotte daH'impiego di un'ar-
ma automatica come, ad esempio, 
un fucile mitragliatora. 


