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Presentate in Consiglio regionale 
> . -

Le proposte dei comunisti 
per il verde in Lombardia 
Due progeW di legge: uno relativo all'istltuiione di riserve e parch] di interesse regionale e del 
parco della Ko//e del Ticino; I'altro relative a un piano di inlerventi per il risanamento delle acque 

r.^tA^tsu 

LECCO — Una luggestiva immigine del Monte Barro che ti eleva topra le aequo del ramo lecchete del Larlo e dei light di Olginate • 
di Annone, nella Briania comatca: una prezioia area di verde da tutelare. 

MILANO, 19 agosto 
Poco piu di un anno fa in uno studio predisposto dalle Camere di commercio della Lombardia si prevedeva 

che se fossero state realizzate le previsioni di piano regolatore flssate al 1980 da parte dei comuni compresi nel 
triangolo Milano-Como-Varese, in questa stessa area, a quella data, si sarebbe concentrata una popolazione di 20 mi-
lioni di abitanti. Un'unica gigantesca conurbazione fra le tre citta lombarde: il cemento potrebbe coprire l'intera 
brughiera, le rive del Ticino, i colli della Brianza. Quella prospettata dallo studio e certamente una situazione-limite. 
Resta tuttavia gravissimo e incombente il problema della distruzione del territorio con la rapina indiscriminata 
del patrimonio naturale sacriflcato a colossali operazioni speculative. La Lombardia continua ad essere meta di un 
flusso migratorio che e conseguenza dell'aggravarsi di squilibri nazionali: i processi di urbanizzazione si estendono 

in modo indiscriminato nel-

TELERADIO 

PROGRAMMI 

TV nazionale 
18,15 i due campioni 

I misten dello zoo Pro
grammi per i piu piccini 

18,45 La TV dei ragazzi 
« Galasna » - € Ragazzo di 
penferia » 

19,50 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 Colpo grosso a Pangi 
Film. Regia di Pierre Grun-
blat. Interpreti. Jean-Claude 
Bnaly, Mane Lafcret. oo-
phie Daumier, Jean Pierre 
A'anelle, Pierre Clerrer.t., 
Micnel Serrault, Robert Ma-
ruel. 
Tratto call orremmo rcman-
70 ci Clarence We3, € Cclpo 
grosso a Pangi » e ur. gialiC-
rosa ben ccngegnato, ince-i-
trato su una gustosa satira 
c'ella n-ialavita pangma e 
cei suoi rmtici ptnc-itggt. 
L'equivcco e il oaradosso %z-

i : i fcidarrenta'i ingred e i -
•i eel f i l n di Grimblai, e 
ii regista usa rcmaniicurrvD 
e realismo in un perenne 
cci fnt to destma'o a prcdjr-
re gags e;ilara-iti. la rea'-
!a, ccn cg"i SJO b»:farc3 
r sve'to, rapsresenta la o j r . 
la piu riuscita 

22,50 Prima v is ion* 

23,00 Telegiorra'e 

TV secondo 
21,00 

21,15 

22,15 

Te'egicrnale 

Incomn 
« Un'cra con Luii B^' .e ' "' 
duob<o come I,pert* » Prs-
g ' j m n i a eura di Gas'C-e 
Fa.Co (replica) 

Rassegna d i ccn 
Ccro di SVcp e dire'tc i a 
D-agan Sciup!evs<i 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIC ore 7, Z. 12, 13, 
14, 17, 20 e 23, 6 Mattutino mu-
sicale; 6,51: Almanacco. 8 30 Le 
canzoni del mattino, 9 LISCIO e 
busso; 9,15- Voi ed IO, 10,30 « Ma. 
dame Butterfl/ », 11,30 Quarto pro-
gramma; 12,44. Sempre, sempre, 
sempre. 13,20. Hit Parade. 14 Cor. 
sia preferenziale, 15 Per ^oi gio-
vani, 17.05: II girasole; 18,55: Coun
try Sc western; 19.25. Band* . che 
passione, 20,20: XVI Luglio musi-
ca'e, 21.25: Erroll Garrsr al uia-
rofcrte, 21,40 Le nostre crchestre 
di musica leggera. 22 20: Andata 
e ntorno 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO: ore 6,30. 7,30, 
6.30, 10,30. 12.30 13,30. 16,30. 17 
e 30. 18 30. 19,30 e 22,30. 6 I! 
rnattiniere 7,40 Bucngiorno; 8 14 
Tutto ritmo, 8,40 Ccrre e perche 
8,54 Gallena oel me'edrarrma, 9 
e 35. L'arte di arrangiare. 930: 
« Euginia Gra-idet », 10 05 Vetrma 
ci i r i disco per Testate; 10,^5" 
Special: Alberto Licr.ello. 12,10. 
Trasmisi-cni regionali; 12,40- Alto 
gradimento; 13.35. Ma vcgliamo 
scf-enare'; 13,50 Ccme e perche; 
14 5u di g in , 14,30 Trasm SSIOI i 
reg cnali, 15 « II Gattcoaroo », 
15,45: Cararai, 17,35 I ragarri di 
« Offe-ta speciale », 19,55- Vna la 
rrusica, 20,10 Andata e n tc rn j . 
20 50 Supersonic. 22 43 iazz ita-
I'ano, 23,05. Musica leggera 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 9,30. Benvenuto in Italia. 10: 
Concerto di apertura; 11 I Ccn-
certi di GF . Ha-ndel. 11.40 Muit-
cl e italiare doggi, 12,15 La n-u-
sica rel tenrpo. 13 30 Irtermeir-^. 
14,30 Pchfcnia, 15 !! No*ecenTo 
stcrico, 15.5C « II filoscfo di cam. 
pagna » 17 20 Mus-ca. 17 50 II 
mangiaterrpc; 18 Musiche ci O -
mir-ar-.i, 19 30 Place cie I t t o m , 
15 45 Antichi organ. 19,15 Cc i-
certo della se-a, 20.15 Incortn 
musicali rcmjni 72 20 50- Festival 
o Sal'sb^rgc 73, 22 30 l i Go--
ra e eel Ter;o 

I programmi Jugoslav! * tviixeri ai riferiscono all'ora locale * non 
• quelle legale in vigor* in Italia. 

Televisione svizzera 
G-e 13 X Per i barr-b -.i Ou*-ido 
w o gra-de . La rncreta eel ga.-
lo 19,10- Te eg crr.ale, prima «o -
r c - « (a cc'cri), 19.20 Dal'a f.i-
ceil* re!!a brace, doci-mer'ano (a 
co'cri); 19,45 Ob ettivo scort, 20 
• 20 Telegiorna'e, ed z ore p'rnci-

pa'e (a co'cri). 20 4C II r -r«"3 
r. Lu sa, te'efi'm (a « c i ) 21 Jj. 
Ai'a nee'ea di on tr: c» . l i LiDa-
r c . terra oe: Fe-.ici. cjoc^rrentaro. 
22 15 Wb! ca crganistica (a cc'c
r i ) , 22.5C Tetegcrra'e, 
i ore (a colori). 

te—« ed.-

Televisione jugoslava 
C-e 17.43 Notiz.ano; 17.45: Wan=-
rette, 18.15; La cronaca, 18,X: 
«. Federal cne e Repubblica », l c : 
Prcgramma per i giovam; 19.45: 
Cartoni animati; 20 Telegiorna'e, 
20,30. Ritretti. Dr. Smua Stanko-

v c. 21.10 « II padiglicre -^-rero 
A ». dranvr* di Ceccv, 22.40 Te-
leg erra'e; 23: Festival rr-sica'e o i 
(Xbrovnik: < Philaceiph a Strir.g 
Quartet ». 

Radio Capodistria 
Or* 7 BJCO giorno in musica; 
7.30- Notmario, 7,40: Boon o'C^1© 
in rrusica; 8^0. Ventim.la lire per 
it vostro programma, 9 Melociit; 
9.15 E' coo noi.. , 9^0 Notma-
r.o, 9,35 Le »v*enture di Fru Fru. 
9.41 Irtermeizo musica'e. 9 4S-
Vanra, un'amica, tante amiche. 
10 15 Musica, novita, 10,21 Di 
me'odia in melodia, 10.30 R'O m«-
r« m liner, 10.45 Special* estate; 
11 13 Musica per voi, 11.30 Cor
ra l * radio, 12 Bnndiamo ccr. ; 
13 Lurtdi tpcrt, 13.10. Disco pm 

d »co me-io; 13,X Nc'inario; 13 
e 40- Ftmorama, 14- Gallena irnj-
ncale, 14.X E' con nci. ; 14,45: 
Longplay ciub 15,30 Rally eanoro; 
16 Ouattro passi ccn , 16 30 N-v 
tinaric, 16 40 Parata d'orchestre; 
17 Chiusura 20 B-^ora sera in 
muiica, 20,X Notiziar o, 20,40 
Pa'coscenico ooeristicc, 21 30 Chu-
rcscuri musicali, 22 Canrcm, can-
rcni ; 22 30 Nctiziano, 22.35: 
G'arrii Interpreti. II flajtisti S*/»-
rmo Garrallcni. 

le aree a sviluppo metropo-
litano; i valori paesaggistici 
sono oggetto di massicce 
operazioni di speculazione 
fondiaria ed edilizia che av-
vengono sui rilievi alpini e 
prealpini, lungo i fiumi e i 
laghi. I corsi d'acqua e le fal-
de sotterranee presentano in-
dici di inquinamento allar-
manti; la montagna e corrosa 
da fenomeni di dissesto idro-
geologico dovuti alia fuga del
le popolazioni. 

Davanti a questo quadro al-
larmante si registrano il falli-
mento della politica dello Sta-
to in materia di tutela am-
bientale, le insufficienze della 
legislazione vigente, l'impoten-
za delle amministrazioni co-
munali, il vuoto dell'iniziativa 
regionale. 

Solo in questi ultimi mesi la 
regione Lombardia e stata in-
vestita del problema della sal-
vaguardia dell'ambiente natu
rale sulla base delle proposte 
presentate dal nostro Partito 
con due progetti di legge, uno 
relativo all'istituzione tfi riser-
ve e parchi di interesse regio
nale e del parco della valle 
del Ticino e I'altro relativo ad 
un piano di interventi per il 
risanamento delle acque. 

Subito dopo, la stessa DC 
e il PSI hanno presentato 
propri progetti di legge in ma
teria. Lo scorso anno, su ini-
ziativa del Giornale della Lom
bardia era stato presentato 
alia Regione un progetto di 
legge che aveva avuto il soste-
gno di 20.000 cittadini, firma-
tari della proposta per l'isti-
tuzione del parco del Ticino, 
ma la legge non era stata 
accolta dall'ufficio di presiden-
za del consiglio regionale per
che in contrasto con le proce
dure previste dallo Statuto 
suU'iniziativa popolare. II di-
scorso sull'ambiente era co-
munque stato aperto e dimo-
strava di toccare 1'interesse di 
vaste masse popolari. 

Dibattiti, assemblee. mani-
festazioni, prese di posizione 
di enti, amministrazioni loca-
li, hanno tenuto vivo in questi 
mesi il problema della salva-
guardia del territorio e ormai 
a breve scadenza il Consiglio 
Regionale dovra affront are la 
discussione sulle proposte di 
leggi presentate. 

Una commissione del Con
siglio Regionale, dopo una se-
rie di incontri con i comuni, 
le province, le camere di Com
mercio, associaziom come il 
CAI. il Turing. Italia nostra, 
il World Wildelife Found, e-
sperti e scienziati, ha condot-
to un lavoro di mesi sul tema, 
identiftcando le prime zone da 
sottoporre a tutela. 

Esse sono, in provmcia di 
Bergamo: Valle di Scalve. 
parco delle Orobie orientali 
(interessa anche la provincia 
di Sondrio), parco Adda-Po-
Ticino (interessa anche le pro
vince di Milano e di Pavia); 
in provincia di Brescia: parco 
delTAdamello, del Monte Or-
fano, di Capodimonte; in pro
vincia di Como: parco del 
Monte Barro, delle Orobie oc
cidental! e del Monte Legnone 
(interessa anche la Provincia 
di Sondrio), delle Grigne, del 
Pian di Spagna, di Rondmeto; 
in provincia di Mantova: il 
parco della valle del Mincio; 
in provincia di Milano: il par
co del Lodigiano, 1'estensione 
del parco di Monza, i due par
chi Nord e Sud e le Groane; 
in provincia di Pavia: l'Oltre-
p6, la zona di Romagnese con 

Pecorara e Bobbio, il parco 
del Ticino (che interessa an
che le province di Milano e 
Varese); in provincia di Son
drio: la riserva naturale della 
Valtellina; in provincia di Va
rese: il Monte Orsa, la Bru
ghiera di Varese e di Tradate 
(che interessa anche Milano e 
Como) e il parco del Sacro-
monte; in provincia di Cre
mona: i parchi fluviali del Po, 
dell'Adda del Basso Serio e 
dell'Oglio. 

Dalle province sono venute 
altre proposte che hanno mol-
tiplicato fino a 5, 6 volte il 
numero delle zone da sotto
porre a tutela. 

II progetto di legge comu-
nista stabilisce alcune impor
tant! norme per l'uso sociale 
e pubblico dei beni ambien-
tali. Piii precisamente, la leg
ge individua i tipi fondamen-
tali di riserva e parchi: 

1) «la riserva integralen che 
costituisce un vero e proprio 
« museo » naturale dove ogni 
intervento e finalizzato alie 
sole esigenze di tutela; 

2) « la riserva controllata ». 
in cui la salvaguardia e eser-
citata anche mediante la pre-
senza tradizionale dell'uomo 
(agricoltura, pastorizia, ecc); 

3) «il parco naturale » che 
riguarda il caso piu generate 
delle zone in cui e premi-
nente l'obiettivo della tutela 
del patrimonio naturale e pae-
saggistico (coste dei fiumi e 
dei laghi, le aree forestall, i 
rilievi montani, dove ogni in
tervento d'uso del territorio 
deve essere congruente a tali 
obiettivi); 

41 «il parco pubblico attrez-
zato », da realizzare nell'ambi-
to di risanamento territoriale 
(come il parco Nord di Mila
no, le Groane, il parco di 
Monza); 

5) «le zone di preparco» 
che costituiscono il tessuto 
connettivo del sis tema di re
serve e parchi a livello regio
nale e che devono impedire 
fenomeni di compromission: 
territoriali richiamati proprio 
dalla presenza di nserve e 
parchi. 

La Regione e impegnata nel 
progetto di legge comunista, a 
presentare il piano generate 
con la proposta di coordina-
mento dell'attuazione delle mi-
sure di salvaguardia con gli 
altri enti competenti (Stato, 
province, comuni». La Regione 
dovra comunque consultare e 
far partecipare a questa ini-
ziativa le forze politiche, so-
ciali e cultural! della regione 
nunite in comitati consultivi. 

La Regione avra un ruolo di 
promozione. di coordinamento 
e di aiuto finanziario alie pro
vince e ai comuni; i compiti 
attuativi e gestionali saranno 
propri di questi due Enti e 
delle loro associazioni. 

La Regione elaborera, in ac-
cordo con i comuni interes-
sati. progetti-pilota relativi ad 
ogni iniziativa di riserva e par
co. La legge, in particolare, af-
ferma nelle disposizioni ur
gent i che e di attuazione im
mediate il parco della valle 
del Ticino, definisce 1'elenco 
prowisorio dei comuni com
presi nella zona interessata e 
impegna la giunta regionale 
agli adempimenti operativi fra 
cui la costituzione deU'assem-
blea dei comuni, la nomina 
del comitato zonale consulti-
vo. la elaborazione del pro-
getto-pilota e la soluzione del
le connessioni sovraregionali. 
I tempi: appena qualche mese. 

Alessandro Caporali 

UNA FABBRICA D'AUTO CHE NON FA SOLTANTO AUTOMOBILI \ 

La vocazione aeronautica del.'Alfa Romeo I 
I primi motori per aviazione costruiti nel 1925 - L'attivita preballica nello stabilimento di Pomigliano d'Arco -I 
La ripresa dopo le diitruzioni provocate dalla guerra - Dalla revisione alia costruzione di motori su licenza • k 
Una tecnica d'avanguardia - La partecipazione alia progettazione e alia produzione di nuovi motori a turbina 

> 

L'attivita aeronautica del-
1'Alfa Romeo ebbe inizio 
nel 1925 con la costruzione, 
dapprima su licenza, e suc-
cessivamente su progetto 
proprio, di motori per aero-
mobili militari e civili. Alia 
vigilia della seconda guerra 
mondiale la produzione era 
concentrata nello stabili
mento di Pomigliano d'Ar
co, nei press! di Napoli, 
con un organlco dl circa 
9.000 dipendenti. Nel corso 
della guerra lo stabilimen
to fu quasi totalmente di-
strutto, e soltanto verso il 
1950 fu possibile intrapren-
derne la ricostruzione. L'at
tivita aeronautica fu ripre
sa nel 1952, peraltro con in-
tendimenti adeguati alia 
nuova realta ed alie mutate 
possibility ed esigenze del-
1'aviazione militare e civile. 
Si diede cosl inizio alie re-
visiom dei motori alterna
tive C.W.R. 3350 dell'aero-
brigata trasporti e dell'avia-
zione militare, ai quali fe-
cero seguito i primi motori 
a turbina allorche l'Alitalia 
mise in servizio i velivoli 
Viscount, equipaggiati con 
turboeliche Rolls Royce 
Dart 510, conferendo appun-
to all'Alfa Romeo l'incarico 
delle loro revisioni periodi-
che e delle riparazioni. 

Acquisite le tecnologie di 
revisione e riparazione dei 
motori a turbina, l'azienda 
di Pomigliano d'Arco diven-
ne base di revisione di tut-
ti i motori successivamente 
mess! in linea dall'Alitalia 
(Rolls Royce Conway ed A-
von, Pratt & Whitney JT3 
e JT8). dall'aeronautica mi
litare (C.W. J65, R.R. Gno
me H 1000 e H 1200. G.E. 
T58-3. -10, Allison T56, R.R. 
Tyne) e degli altri operato-
ri sorti successivamente in 
Italia (A.T.I., Itavia, Alisar-
da, Vip-Air), nonche di mol-
ti operator! di nazioni limi-
trofe (Jugoslavia, Svizzera, 
Nord-Africa ecc). Diversa-
mente da quanto general-
mente attuato dalle Indu
strie revisionatrici, 1'Alfa 
Romeo e in grado di effet-
tuare la revisione ed il col-
laudo degli accessori degli 
stessi motori: cib abbrevia 
in misura assai notevole il 
«giro lavoro» di ciascun 
accessorio, e conseguente-
mente riduce per gli opera-
tori le necessita di scorte. 

Parallelamente all'attivita 
di revisione, e nel quadro 
dello sforzo compiuto per 
acquisire all'industria nazio
nale le conoscenze tecnolo-
giche necessarie per lo svi
luppo di una completa atti-
vita industriale aeronauti
ca, nell'ultimo decennio 
l'Alfa Romeo di Pomigliano 
d'Arco ha sviluppato una 
promettente attivita di co
struzione, su licenza, di mo
tori a turbina. Nell'ambito 
di questa ulteriore attivita, 
svolta in collaborazione con 
altre industrie nazionali, 
l'Alfa Romeo si e partico-
larmente specializzata nella 
costruzione di componenti 
della cosiddetta « parte cal-
da» dei motori, come ca
mere di combustione, di-
schi di turbina, palette di 
turbina, complessi di scari-
co, gruppi post-bruciatori. 

L'elevato livello tecnolo-
gico raggiunto nelle officine 
di Pomigliano ha portato 
l'Alfa Romeo Avio ad esse
re uno dei due principali 
produttori italiani dei piii 
moderni motori oggi in ser
vizio operativo nei reparti 
dell'aeronautica italiana: il 
G.E. J79, nelle due versioni 
per velivoli F104G e F104S; 
il J85-AR-13A, per il velivolo 
G91Y. 

Per quest'ultimo motore, 
l'Alfa Romeo, in qualita di 
capocommessa. ha la re-
sponsabilita dell'intero pro
gramma di costruzione. Le 
collaborazioni con altre in
dustrie comportano la par
tecipazione deli'Alfa Romeo 
a van programmi produtti
vi: in campo nazionale quel-
h per il motore G.E. T64 
del velivolo G222, quello per 
il motore R.R. Gnome, UA 
CL PT6 e G.E. T58-3, -5, -10 
impiegati su van tipi di eli-
cotteri per 1'aeronautica e 
la marina; in campo inter-
nazionale l'azienda parteci-
pa alia costruzione del G.E. 
CF6 per il velivolo DC10 e 
dell'R.B. 199 per I'MRCA 
75. 

Owiamente il successo in 
due attivita di cosi elevata 
tecnologia e specializzazio-
ne, e al tempo stesso cosl 
differenziate per quanto ri
guarda i tipi e modelli di 
motori e di accessori trat-
tati, presuppone una com-
plessa organizzazione azien-
dale, con servizio tecnico, 
controllo. collaudo, pro-
grammazione, approwigio-
namento ricambi e mate-
nali, ufficio pubblicazioni, 
amministrazione perfetta-
mente efficienti. 

La documentazione di 
tutte le operazioni eseguite 
su ciascun motore e sui 
suoi componenti, ivi com-
prese le modifiche, le ripa
razioni e le sostituzioni, e 
di tutti i dati di rilievo, e 
attuata con 1'ausilio di un 
calcolatore che memorizza 
tali element! e li fomisce, 
elaborati come richiesto, al 
momento del successivo in
tervento o quando una tale 
documentazione sia richie-
sta per qualsiasi altro mo-
tivo. 

I mezzi di produzione e 
di controllo comprendono 
apparecchiature, strumenti 
e macchinari di notevole 
valore tecnico, come la sal-
datrice a fascio elettronico, 

le brocciatrici per i dischl 
di turbina e di compresso-
re, le rettiflcatrici per le 
radici delle palette di turbi
na, le presse Hydroform, i 
forni per trattamenti ter-
mici sottovuoto o in atmo-
sfera controllata di pezzi 
anche di notevoli dimenslo-
ni, rettiflca elettrolitica, ap-
parecchi a raggi X, proiet-
tori di proflli, macchine 
operatrici a controllo nu-
merico e molte altre. 
" Un laboratorio chimico-
metallurgico, attrezzato con 
mod erne apparecchiature 
per esame e prova di mate-
riali, e in grado sia di con-
trollare permanentemente la 
produzione mediante cam* 
pionatura, sia di individua-
re, in ausilio ai progettisti, 
le migliori norme di lavo-
razione meccanica, di trat-
tamento termico, chimico. 
superflciale, nonche di stu-
diare le cause dl eventuali 
anomalie. 

I collaudi di accettazione 
dei motori sono eseguiti in 
un complesso di sei sale 
prova. E' possibile collau-
dare motori a getto da 500 a 
40.000 libbre di spinta, tur
boeliche e turboalberi sino 
a 10.000 HP e motori alter-
nativi sino a 5.000 HP. Gli 
accessori sono collaudati in 
un reparto separato, dota-
to dei necessari banchi di 
collaudo, idonei a control-
lare il funzionamento di 
ciascun accessorio simulan-
done le condizioni di eser-
cizio sul corrispondente 
motore, a terra e in volo. 

Un servizio di assistenza 
tecnica, con personate spe-
cializzato distaccato sulle 
principali basi operative, 
assicura la tempestivita del 
collegamento tra l'operato-
re ed i competenti organ! 
tecnici dell'azienda, nonche, 
in caso di necessita, dell'in-
tervento immediato deli'Al
fa Romeo. 

II complesso di Pomiglia
no occupa oggi un'area di 
circa 200.000 metri quadri, 
coperti per un terzo, e im
pegna circa 1.200 dipenden
ti. La certificazione dell'a
zienda di Pomigliano d'Ar
co da parte dell'aeronauti
ca militare italiana, del Re-
gistro aeronautico italiano, 
del Civil Registration Board 
(inglese) e della Federal A-
viation Agency (USA), con-
sente all'Alfa Romeo, gra-
zie ai regimi di reciprocity 
in vigore, di operare per 
qualsiasi ente aeronautico, 
civile o militare, italiano o 
estero. 

Con queste premesse, era 

owio che l'Alfa Romeo non 
restasse insensibile alie pos
sibility, oflertesi negli anni 
recenti, di entrare in alcunl 
dei programmi multinazio-
nali di studio, progetto e 
sviluppo di motori a turbi

na per aviazione, che attual-
mente sono in fase di ela
borazione tra le aziende in-
teressate. L'Alfa Romeo 
confida infatti che la par
tecipazione attiva e respon-
sabile a lavori di questo 

genere potra reinserirla nel 
novero delle industrie ido-
nee a coprire, anche per i 
motori d'aviazione attuali e 
futuri, il conipleto ciclo di 
studio, di sperimentazione, 
di sviluppo e produzione. 

Uno dei banchi prova par la pompa banzlna dai motori par aaroplani civili nello stabllimanto Alfa 
Romao di Pomigliano d'Arco. 

> »-

Tecnici deli'Alfa Romao a daH'Alitalia controllano un real tore di un aereo dalla Compagnia dl 
bandiara raviiionato a Pomigliano d'Arco. 

Sulle « Diplomat» e le « Admiral» 

Meno ingombrante 
la ruota di scorta 
Viene ofFerta dalla Opel su riehiesta corredata di 
una bombola per il gonfiaggio 

Le ricerche sulla sicurezza 

Distrutte cosi 
cinquecento Ford 
Esperimenti sui far! e sulle luci di posizione in 
Germania e sulle emissioni in America 

Sulla Opal "Diplomat" • «Admirat-» • ora eltenibilc, a richiaita, 
un nuovo tipo di ruota di acorta la cui particolara caratteristica 
a di occupar* mono spazio nt\ bagagliaio: il pneumatico vian* 
infatti gonfiato in pochi second! aolo in cato di ut i l izzo, mediant* 
una piccola bombola. Nella foto: » confronto la ruota di tcorta 
dopo m prima di «tter« atata gonfiata. Di front* alia ruota di 
tcorta cosi com* l i prcaanta par attar* tittamata net bagagliaio 
la bombola contagnata alio tcopo. 

UN'MOflEST* DEIU GOODYEAR 

Qualita prindpale: 
tenuta del pneumatico 

Gli esperti della Ford te-
desca hanno adottato un 
nuovo dispositivo per il 
controllo ed il perfeziona-
mento delle luci delle auto-
mobili. che costituiscono 
uno degli elementi fonda-
mentali per la sicurezza di 
guida. 

Si tratta di un goniome-
tro collegato con un «lux-
meter» (strumento che mi
sura 1'intensita della luce>, 
per mezzo del quale e pos
sibile spqstare i fasci lumi-
nosi (fari, indicatori di di-
rezione, luci di posizione) 
in senso sia verticale che 
orizzontale, simulando i va-
ri movimenti della vettura 
durante la marcia. Quando 
una vettura cambia direzio-
ne. lo stesso awiene per i 
fasci luminosi emessi dalle 
varie lampade. e — in rela-
zione ad un punto fisso — 
varia anche la loro intensi-
ta. Questi mutamenti di in-
tensita \-engono misurati e 
registrati dal « luxmeter ». 

Queste misurazioni ven-
gono effettuate per far fron-
te alie disposizioni di leg
ge. che prescrivono luci 
chiare e ben visibili. ma 
non acciecanti, ma anche 
per dar modo agh mgegne-
ri della Ford, con il conti-
nuo controllo dell'impianto 
di llluminazione dei model
li correnti. di perfezionare 
costantemente la produzio
ne futura. 

Men tre in Germania la 
Ford sviluppa le ricerche 
sulla sicurezza, in America, 
dove le nuove leggi antin-
quinamento creano non po
chi problemi ai costruttori, 
un nuovo reparto sperimen-
tale per gli studi sull'emis-
sione dei gas di scarico 
delle vetture e entrato in 
funzione presso il Labora
torio di Allen Park, nel Mi
chigan. 

Questo reparto. primo di 
una serie di otto in pro
gramma nel prossimo futu
re, e in grado di fornire al
ia Ford un volume di dati 
ed informazioni due volte 
superiore a quello ottenibi-
le finora. Consente inoltre 
di effettuare misurazioni 
molto precise sull'entita 
dell'inquinamento atmosfe-
rico causato dalle \retture. 
Per far fronte infatti alie 
disposizioni severissime del-
l"En\ironmental Protection 
Agency (EPA> sono neces
sari strumenti altamente 
perfezionati. 

II Laboratono di Allen 
Park, entrato in funzione nel 
gennaio del 1972. ha effet-
tuato lo scorso anno 29 000 
esperimenti ed affianca la 
sua opera a quella degli al
tri centn di ncerca che la 
Ford ha a Dearborn e Ro
meo (Michigan), a Kingman 
(Arizona) e a Denver (Co
lorado). 

La Goodyear, che condu
ce periodicamente in Euro-
pa analisi di mercato chie-
dendo agli utenti quali sia-
no i requisiti che conside-
rano piii important! in un 
pneumatico, ha reso noto i 
risultati elaborati dal suo 
Centra tecnico intemazione 
di Colmar-ber, in Lussem-
burgo. 

Dall'ultima indagine e ri-
sultato che il 65° • degli in-
terpellati considera piii im-
portante fra tutti 1 requisiti 
la tenuta dl strada sulfa-
sdutto e sul bagnato. Sola-
mente il 17° • degli utenti 
considera piii importante 
la resa chilometrica. 

II 10'o degli intervistati 
da la precedenza al confort, 
mentre aspetto del pneu
matico e silenziosita sono 
i requisiti indicati da una 
minima parte degli utenti. 

In base a queste risultan-
ze — sostiene la Goodyear 
— si e awiata la produzio
ne, nei vari paesi europei, 
compresa l'ltalia, del nuo
vo pneumatico a G 800 S » 
poliestere-acciaio a tenuta 
bivalente bagnato-asciutto. 

II «G800S» e comunque 
— assicura la societa — an
che un pneumatico assai 
duraturo, di estetica inec-
cepibile ed assai conforte-
vole. 

Una Ford « Capri » utiiinata par una prova di wrto contro bar
rier* n*l laboratorio di ricarcho tulla sicumxa dalla Ford tada-
aca. Qwotta 4 la cinquacantatima vettura dittrutta a tcopo di 
ttudio nel laboratorio. 
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