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Quest i paglna, ch t t l pubblica ognl domenlca, e dedlcata al colloqulo con 
tut t l 1 let lor i del l 'Unita Con essa II noslro glornale intende ampllare, arr lcchire 
• precisare I leml del suo dialogo quotidlano con II pubblico, gia largamente 
trattato nella rubrlca t Letter* a l l 'Unl ta >. Nel l ' invi tare tutt l I le l lor l a scrlvercl 

e a fa rc l scr lvere, su qualslasl argomento, per estendere ed approfondire sempre 
plti II legame del l 'Unita con I'opinlone pubblica democratica, esortiamo, contenv 
poraneamente, alia brevlta. E cI6 al fine di permellere la pubblicazione della 
maggiore quantita possibile di lel lere e rtsposle. 
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I « meriti» 
di Valletta 

rifiponcle ARIS ACCOKNERO 

Cara Unlta, Valletta senatore a vita e, magari , anche 
l icrit lo al PSU: ecco dove porta II eenlro-sinlstra. Possibile 
che gll « altissiml meriti » siano sempre degli Industrial) 
• mai degll operal? II presidenle della Repubblica non 
rlcorda di esser tale per 1 voti del rappresentanti del lavo-
ratorl? Non rlcorda le rappresaglie anlloperale, antlsinda-
call e antidemocrallche della F IAT? 

Cimnuno Cen (ARZANO . NAPOLl) 

Di lettere indiguate come 
qucsta. ne abbiatnu . r icexute 
p a r e c c h i c ' e pubhlicate alcu 
nc. K* un'indi^na/.ione com-
prcusibi lc. Dalla scarna bio 
gra t ia del poiMinatf^io basta 
sccgliere alcuni c lcmcnt i poll 
t i c i , per capire come la tleci 
sione di Saragut sia part ig iana. 
ancbe se sovrana. 

Valletta inizia la sua car-
r ie ra al serv i / io del capitalc 
come e.sjK?rto in question! eeo 
nomiche e tecnica aziendale. 
Diventato diret tore generate 
al ia F I A T nel '21. gia l'anno 
dopo convince Mussolini e 
Agnel l i a costruire una slratla 
in Abjssinia; da quest ' iniziul i 
va pionieristica scatur i ra nel 
'35 l ' impresa coloniale in A f r i 
ca Orientale. Nel '30. dal regi
me cbe perseguita i l « bolsce 
v i smo» . Valletta ottiene per 
la F I A T uno sbocco nel lUHSS. 
clove tra 1'altro fara |x>i co 
s t ru i rc dalla HIV la fabhrica 
di Mosca. 

Automobi l i o autoblinde. pa
ce o guerra. Est o Ovest: con-
ta soltanto produrre merc i . 
cs t rar re prof i t to, accumulare 
cap i t a l c I n questa spregiudi-
catezza, si nianifcsta una v i -
sione egcmonica dcl lu sviluppo 
e del dominio capital ist ico. a 
l ivel lo aziendale e mondiale. E 
questo e I'unico « meri to socia-
l e » d i Val letta. Fu egh fa-
scista? Certo indosso l'orhace 
e apoggio i l regime era la 
forma in cui al lora si piesen 
tava i l eapitalismo italiano In 
questo senso, forse Valletta e 
oggi socialdemocratico Ma 
come protettore, non come 
iscr i t to . probabilmente. 

Al lora sof f r i de l l ' autarchia 
cbe restringeva i l mercato e 
ut i l iz /o le guerre cbe lo sor-
reggevano. Forn i camion a i 
tedeschi e cerco benemeren 
ze presso g l i amer icani : cen 
t inaia di scioperanti F I A T f u 
rono deportat i . qualche aiuto 
pervenne at par t ig ian i . Vallet
ta venne condannato a morte 
da l Comitato d i Liberazione nel 
'44 ma nel '4G torno in fabbr i -
ca cbiamato dal Consiglio d i 
gestione. Sapeva b;«rcamenar 
s i . con tenacia e lungimiranza. 
Accetto la collaborazione delle 
forze opcraie nella r i tostruzio-
ne aziendale e nella ricerca d i 
merca t i ; polemizzo col governo 
democrist iano. I i t ig6 con la 
Confindustr ia e sopporto d'es 
sere sequestrato in fabhrica i l 
14 lugl io '48. Con la guerra 
f redda diventd af lanf ico e mise 
in produzione la jeep * Campa 
gnola ». mentre i l Consiglio d i 
gestione propone va la « GOO » e 
i l movimcnto operaio si batte 
va per la pace. 

Val letta fa al lora la sua scel-
ta nccentuando la logica con 
t radd i t tona del capitale. Copia 
i disegni della « fiOO >. itnpoMa 
una produzione di pace, drnun 
cia i l Consiglio di gestione e l i 
cenzia i l d i ret tore comuniMn 
Sanlhia. Da allora e al l avan 
guard ia : per far passare la leg 
ge-truf fa colpisce chi sciopcia 
cont ro ; per impedire chc i l 7 
giugno dctermini una svolta 
pol i t ica. aggredisce !e Commis 
sioni interne. Per maschcrare 
1'antagonismo f ra s f rut ta t i e 
a f ru t ta tor i . div ide i l mondo in 
costrultori e distruttori: been 
zia centinaia d i at t iv is t i CG IL 
e inxenta i l « prcmio d i colla
borazione * antisciopero; inau-
gura le t ra t ta t ive separate con 
CISL U I L . r inchiude i due sin-
dacat i neH'aziendalismo e tut-
ta Tor ino nell"ambito F IAT . I n 
fabhr ica c i sono i repar t i 
confirm e addi r i t tura uno stabi 

poi dove t rat tare con tutt i i 
sindacati na/ ional i : rompe i l 
fronte padronale (come gia nel 
•Mi sui Consign di gestione) ma 

licen/ia d'uii colpo B4 sciope 
rant i . E" per la programmazio-
ne nazionale ma e contro la 
f ontratta/ ione aziendale. Rie 
see a impedire cbe i colossi 
automobil ist ici USA nenetrino 
in Ital ia o nella F IAT, e sea 
valca le front iere del MFC e 
deirOccidentc col piu colossale 
accordo stipulato dal mondo 
capital ist ico con l'Unione So 
vict ica. 

Valletta ha vinto molte bat 
taglie, tranne una: non ha vinto 
la classe operaia n6 isolnto i l 
PCI ne l iquidato la COM. Le 
ult ime lotte e i l voto F IAT sono 
segni eloquenti Contro Vallet 
ta e'e ora un vasto schieramen 
to di quel l i cbe tut chiama di-
strnttori: cattol ici cotnunisti. 
socialist i , sindnealisti. intellet 
tual i cbe non vogliono i l capi 
tal ismo. 

II presidenle della Rcpubbli-
ca l'lia fat to senatore. come i l 
re e i l duce avevano fatto se
natore Agnel l i . La Rcpubblica 
e fnndata sul lavoro: quella 
nomina. invece. sul capitale. 

Alle scuole italiane 
il primato delle vacanze 

risponde GIORGIO BINI 

Cara Unita, 
I probleml della scuola sono sempre all'ordlne del giorno. lo vorrel per6 fare una 

osservazione su un lema preciso: quello delle vacanze scolastlche. Le vacanze eslive troppo 
lunghe, il gran numero di teste nel corso dell'anno scolastico, a mio parere sono eslrema-
mente dannose per i ragazzi. A parte II fatto che ne viene tin grande disagio per le famiglie 
(specialmente quando le madri lavorano), i giovani a mio avvlso flnlscono col perdere una 
grande quantita di tempo e proprio nella eta piu importante della loro formazione. 

Non e possibile inserire anche questo punto nel dibattito sulla scuola? 
R. Scanafatta (MILASO) 

I I nostro non e paese di molt i 
p r ima l i in campo educativo e 
scolastico. ma di uno e sicuro 
detentore: i l pr imato delle va 
canze. Su 3G5 giorni sono ra r i 
gl i anni in cui almeno duecento 
siano dedicati ad insegnare. 
Ogni festa civi le e. natural 
mente. religiosa. fornisce un 
ott imo pretesto per cbiudere 
i portoni degli ist i tut i scolnsti 
c i . II calendario emanato ogni 
anno dal ministro contiene una 
lunga elencazione di questi 
g iorni da dedicare al riposo. 
e in piu si assegnano ai prov-
veditnri agli studi quattro gior
ni da t <=ppndere » come vo
gliono per al lungare le vacan
ze natalizie o le pasquali o 
inventarne di nuove secondo i 
gusti e le circostanze. Nel 1H4R 
I'on Calamandrei narro alia 
Camera la vicenda d'un prov 
veditnre sardo che venne tra-
sferi to per non aver voluto enn 
ccdere un giorno di vacanza 
alle srolaresche in occasione 
del comizio di De Gasperi 

Che sia un pr imato i tal iano 
e dimostrato daeli o rar i e dai 
calendari degli a l t r i paesi Per 
la scuola elemenlare. per esem-
pio. G. Cives segnalava sui 
Dirilti della scuola. nel I9B3. 
questa situazione: Germania 
occidentale: 5 ore al giorno per 
235 g iorn i : Svezia: da 2G a 3G 
ore sett imanali per 214 g io rn i : 
F ranc ia : 30 ore: Lussemburgo: 

Anche un militare 
pub fare il sindaco 
(ma solo in teoria) 

rispomle SILVESTRO AMORE 

Cara Unlta, sono un militare dl carriers • desidero rlaf-
fermare in ogni situazione le mie convinzionl ideal). Per-
tanto desidero sspere se un militare pud essere e » t o 
consigliere comunale, provinciate o regionale o sindaco. 
Ti saro grato di una risposta dettagliata sotto il profilo 
delle norme militari e di quelle amministralive. 

Cordiali saluti 
Un sollufftciale (LIVOR\U) 

La Costituzione, a l l ' a r t . 52, 
de l ta : c II servi/.io mi l i tare e 
obbbgatorio nei l imi t i e modi 
stabiht i dal la legge. I I suo 
adempimento non pregiudica la 
posizione di lavoro del ci t tadi 
no. ne Vesercizio det dintti po-
htici >. Queito secondo princi 
pio ha fatto giustizia della 
legisla/ione fascista che con 
siderava la prestazione del ser 
vi/.io mi l i tare causa impedit iva 
dell 'esercizio dei d i r i t t i di voto. 

I I nostro rtchiamo al ia Cnsti 
tu/.ione non e for male Per la 
tutcla e I eserci / io del loro di 
r i t t i di c i t tad im. i m i l i ta r i - in 
ser \ i / i o permanent!.' o di leva — 
dexono mettere un impegnn 
v ix i i ncll 'esigere sempre i l r i 
.s pet to della Custituziitiie repub 
blicana Cio e tanto piu neces 
sarm perche non sono Mal i 
ant ora r iparat i i guasti procu 
rat i dal lungo proccsso d i di-
scriminazione. di dixisione de-
c l i stcssi ufTiciali e sottuff ic ial i . 
e di pol i t ica paternal ist ica. 
svoltosi nelle F F A A „ al l 'om-
bra di Pacciardi e Andreott i . 

Ma torniamo al ia domanda. 
fornendo subito la risposta: i 
m i l i ta r i (di car r ie rs o non) 
hanno diritto a partecipare co 
me candidati al le elezioni d i 
ogni ordine e erado Se eletti 
vengono collocati in aspcttativa 
e conser\'ano i l proprio posto 
per tutto I'arco d i tempo del 
mandato rappresentatixo. A ta l 

l imc ino confine, ma la Stampa ' n.roPns," tr \ . a ' c o " ° ^ , " " n n c del 
€- i „ „ . ; r , ^ „ : , . i^ J „ « , ^ - ^ ' 1 ar t . A, del Reslolamcnto di fa I 'antifascista e la democra- . . . . . , . .. . . . 
t i ca . Amico e sostcnitore d i \ ^ m l m a : « A, .m i l i ta ry in at 
Saragat. Valletta presenta l e . 
due faccc del reazionario ant i 
comunista in fabbr ica e del r i 
formista socialdemocratico fuo 
r i . Al ia F I A T si da la caccia a 
comunist i c socialist!, ma la 
F I A T e per la distensione Est 
0 \esU 11 rosso e odiato ma i l 
rosa viene consigliato. nclle 
elezioni polit iche e poi anche 
i n quelle sindacal i . 

Val let ta fa crol lare la F IOM 
nel *55 ma nel '58 Pastore de 
nuncia i l « f ron te del porto > 
al ia F I A T . La ripresa operaia 
nel '59 e la riscossa F I A T del 
'62 spingono al culmine le con 
t raddiz ioni . Val letta opera per 
i l centro-sinistra (mentre Cico-
gna lo osteggia) ma chiama un 
esercito d i poliziott i davant i a i 
cancel l i : rcgala al ia U I L 
— « sindacato socialists > — un 
•ecordo separato aziendale, ma 

t ix i ta d i scrvizio e fat to di-
victo di sxolgere at t iv i ta o pro-
nacanda a favore o contro par-
t i t i e candidat i pol i t ic i . ;TaIe 
diricto e .<to>De.̂ o in caso di 
acceUazione di una candidatura 
alle elezioni politiche o ammini 
slratire ». 

L 'at t ix i ta del mi l i ta re candi 
dato — p r c c r i v e i l c i tato ar t i 
colo 47 — va svolta in abito 
c ix i le e al d i fuor i del le ca
yenne o di a l t r i ambienti mi l i 
t a r i . 

Per i l t rat tamento economico 
I'clezione a deputato o senatore 
e rcgolata da l l 'a r t . 69 della 
Costituzione: « I membr i del 
Parlamento ricex-ono una in-
dennita stabi l i ta dalla legge». 
una indennita n<* rinunziabile, 
ne cedibi le. tantomeno cumu-
labile con la retribuzione del 
grado rivestito nella v i ta mi l l -
ta re . Un disegno d i legge, gia 

approvato dalla Camera e ora 
all esame del Senato. determi 
na. a sua volta. la posizione e 
il t rattamento dei dipendenti 
dello Stato eletti a rappresen 
tant i del popolo nei Consigli re 
gjnnnl i . in quell i provincia l i e 
in quell i dei Comuni che ab 
biano almeno 40 consigberi I 
m i l i ta r i che accettano la can 

didatt ira vengono. autorizzati ad 
assentarsi dal servizio per svol 
gere laz iune di propaganda 
necessaria I periodi d i aspet 
tat iva o di assen/a sono com 
putat i ai f in i de l lanz iani ta e 
della progressione della car 
r iera 

Queste le norme. La realta? 
E' dixersa. peggiore 

Facciamo un esempio. I / a r t i 
colo 47 del regolamcnto stabi 
lisce f ra I 'altro che i m i l i t a r i 
po?sono assistere a manifesta 
zinni polit iche. Inx-ece. nella 
prat ica. e tut tora tassativa 
mente vietato ai m i l i t a r i d i 
assistere ad un comizio o ad 
una conferenza: anzi. e vie 
tato loro passare a meno d i 
150 metr i dai luoghi In cu i si 
svolgono comizi . E perche non 
fare obbligo ai m i l i t a r i d i tap-
parsi !e orecchie attrax-ersando 
strade e piazze doxe e in corso 
una pubblica manifestazione po 
l i t ica od elettorale? 

I m i l i t a r i pos«ono partecipare 
a compet!7ioni pol i t iche. accet-
tare candidature, essere elet t i . . . 
Ma quanti sono quel l i che ric-
scono a farlo? Si contano sulle 
di ta di una sola mano. Nelle 
elezioni amministrat ixe del '60 
sono stat i appena t re ( f ra tutte 
le Arrni e Corp i ) : in quelle del altamente educatixo. per 
'64 nessuno Alle elezioni poli 
t iche del '63 ha partecipato solo 
un uff iciale in una lista dc. 

L'azione di dixsuasinne fe un 
eufemi«mn) su chi manifesta 
i l propn<;ito di «cxo!larsi d i dns 
so i l pc«o della rinuncia a i suoi 
d i r i t t i inal ienahi l i . e insidiosa. 
I rnta a l l i n i z in e poi galoppante. 
v imlenta . 

Ecco perche. come dicevamo 
aH'ini7!o. tocca ai m i l i t a r i in 
pr imo luogo — nel pieno rispetto 
delle proprie- convinzioni per 
sonali — operare per imporre 
dentro e fuor i le caserme i l 
r ispetto e l'applicazione della 
Castituzione per lo stesso pre-
stigio delle Forze Armate « i l 
n i i ordinamrnto si in forma alio 
j p i r i ' o democratico della Re
pubbllca ». 

33 o re : Scozia: 30 ore; Gran 
Bretagna: 5 ore e mezzo-6 ore 
al giorno. e cos! negli USA. 
Nei paesi socialisti i l sistema 
educativo si completa con tui-
merose in i t ia t ive extraseolasti 
che. Da noi I 'orario e di 25 ore 
settimanali nella scuola pr i-
maria Quanto alia secondaria. 
poi. non va dimenticato che 
qualche settimana all ' inizio dcl-
ranno si spreca almeno in par
te perche mancano i profes-
sori . In compenso la scuola 
itnlian;t e una delle pin fa l i -
cose perche impegna gli sco-
lar i in lunghi compit i a casa. 
in molt i casi scarsamente effi-
caci sul terreno didattico. 

L'abolizione della sessione 
autunnale di esame per le abi-
l i ta?ioni. le matur i la e le l i -
cenze e la semplificazione del 
sistema dj esami nelle classi 
intermedie della secondaria 
permetterebbero di guadagna-
re almeno due settimane. e si 
arr iverebhe quasi ad un mese 
r icunerato se si avosse i l co 
raggio di lagl iare drasticamen-
le Mille vacanze nel corso del
l 'anno. eliminando i quattro 
g iorn i d i cui s'e detto e qualche 
giornata di x'acanza a Natale 
e a Pasqua Le lezioni nelle 
elemenlar i potrebbero benissi-
mo cominciare la pr ima setti
mana di sel tembre: basterebbe 
abolire gl i inu t i l i esami di r i -
para7i'nne. esaurire le iscrizio-
ni in due giorni e porre ter-
mine alia pessima usanza di 
tenere i maestr i impegn.nti a 
mezzo servizio ad asroltare i 
discorsi dei d i re l ln r i r a m m 
pi lare scartoHRp 

Le osserv!i7inni enntenute nel 
la I r l t r r a sono diinque sliu^'e 
e cabant i Ma il di^enrso deve 
essere comnh'tafo Se i l nostro 
I r t lo re ha snsmitn con un po' 
d'alten7ione i l dibatt i to sulla 
scuola negli u l t imi anni avra 
visto r ienrrere con frcquenza 
1'argomenlo del tempo pieno, 
cioe della scuola che dura mat-
t ina e pomeriggio. Le forze 
democrat iche chiedono una 
scuola che non soltanto occupi 
i ragazzi per p iu giorni a l l 'an-
no. ma che l i intrattenga per 
un numero maggiore di ore 
ogni giorno. Questa esigenza 
nasceda mot iv i sociali eviden-
t i - nelle famig l ie doxre ambe-
due i coniugi lavorano e'e hi-
sognn d'una scuola a cui affi-
dare i figli per una parte piu 
lunga della giornata f tant 'e ve 
ro che molt i genitnri laici «ono 
co>tretti a scendere a enmprn-
messo e inx'iare i loro b imbi 
al le scuole delle snore il cui 
orar io e pin lungo) — ma so 
prat tut tn da mot ix i pedagogici. 
x'alp a dire dal la constatata ne
cessity che i ragazzi stiano piu 
a lungo a scuola sia per impa-
rare di pin in relazione al le 
aumentate esigenze di ct i l tura 
avanzate dalla societa moder-
na. sia perche solo cnsHa loro 
forma7ione puo essere comple
ta In fa t t i enIo la permanenza 
prnlungata in un amhiente edu-
ca ' ixo permelte di compiere 
esperien7e piu intense di v i ta 
associativa, rende possibile i l 
gioco organiTzato. In sport, la 
r icerca, la sperimenta7ione. la 
at t iv i ta art ist ica che sono ele
ment! indispensabili deU'educa-
zione. Cio soprat lut to nella 
scuola obbl igator ia. i cui alun-
nj sono « natura lmente» por-
fa t i a questo gencre d 'at t ix i ta 
ed ai qual i e sempre piu di f f i 
c i le soddisfare almeno in par
te auesti bisogni fuor i del la 
scuola. data la mancanza d i 
enti ed associazioni che sj oc-
cupino d i questi problemi f d i 
fat to esistono soltanto quelle 
cattol iche. e funzionano anche 
esse piuttnsto male) e data 
r impossib i l i ta d i incontrarsi a l -
I 'aperfo. in c i t ta . dox-e man-
cario g l i spazi verd i e le stra
de sono dominio ineontrastato 
delle automobi l i . 

Venti o t rcnt 'anni fa c i si 
t rovava in gruppi d i ragazzi 
e si giocax-a. ed era un gioco 

•a 
s t rada; ocgi i nostr i racazzi 
stanno ehiusi i n casa daxant i 
a l telexisnre. La scuola non 
puA t ra^curare questo a«petto 
centrale della formazione dei ' 
fanc iu l l i e dei preadolescenti. 
e dev'essere attrezzata per que
sta sua funzione. Cio significa 
naturalmente e l iminare i dnp 
p i t u m i . costruire g l i edi f i r i 
secondo c r i t c r i architettonici ed 
urbanist ic i nuox-i. t ra>formare 
Timpostazione didatt ica. e %uol 
d i re disporre d i un maggior 
numero d' insegnanti. alcuni dei 
qual i specializzati per le a t t i 
v i ta che assai impropriamente 
son dette integrat ive. I I pro-
gctto d i legge del PCT per i l 
reclutamento degl' insegnanti 
prevede I'istituzione d i un po
t t o per queste att i \1ta ogni 

t re cattedre di ruolo nell 'ele-
mentare e nella media. Insom
nia, sj t rat ta di porre fine al 
sempre piu screditato dopo-
scuola e di organi/zare la icuo-
la in modo nuovo. con nuox'i 
orar i per scolari e insegnanti. 

Nella scuola superiore la que
st ione si pone in modo un po' 
diverso - il tempo pieno per i 
professori di liceo istituto tec 
nico ecc. doviebbe comportare 
sopratlutto la collaborazione 
diretta e sistematica con gl i 
ist i tut i universi tar i per i l con-
tinuo aggiornamentn nelle loro 
discipline. Ma anche qui e'e 
per i giovani i l problema d i 
una presenza a scuola per qual
che ora in piu a svolgere at t i 
vita di r icerca e di studio con-
trol late ma orientate secondo 
il gusto, le tendenze. le inch'-
nazioni d i ognuno. ed anrhe 
per loro e'e la necessita cbe 
i locali della scuola restino 
apert i nel pnmerignio per l i -
here att ivi ta assncialhe. spor
t ive. di circolo. il piu possi
bile dirette dai giovani stessi 
con piena re^pon^abilita 

Come si vede. da qualunque 
parte si cominci a par lare d i 
scuola. si finisce sempre col 
t rovarc i di fronte i grandi temi 
della r i f n rma : preparazione de
gl i insegnanti a compit i nuovi 
e ben piu impegnat iv i . solu-
7i'nne dei pesanli problemi edi-
l iz i . trasformazione radicale 
dei metodi e dei contenuti . 
Collocarsi da questo angolo v i -
suale 6 necessario anche per 
evitar di seguire la purtroppo 
diffusa tendenza a cr i l icare gl i 
insegnanti perche < lax'orano 
poco » Quella che lavora poeo. 
e male, e la scuola. dove gl i 
insegnanti non hanno nessun 
pntere di decisione. Certo. de 
vono lavorare di piu e in modo 
piu efficiente. e di conseguen-
za devono essere retr ibui t i me-
gl io: dev'esser loro proibito di 
dare lezioni pr ivate (ma allo
ra le loro condizinni economi-
che dex'ono renderle superf lue; 
anche su questo punto e'e un 
progetto di legge comunista 
molto chiaro e scevro di fac i l i 
mora l ismi ; ed anche di palesi 
immoral i ta . come quella con-
tenuta in un progetto demo
crist iano di stato giuridico che 
autorizza i maestr i ad eserci-
tare una seconda professione 
nelle ore pomeridiane) Ma de
vono esser aiutat i — ed oboli-
gat i . perche nn? — a siudiare. 
e inviat i a frequentare. mai»-
tenenrio la rpgo!a»e r^,l^ibuz^•, 

ne. corsi chc siano organi iznt i 
da l run ivers i ta . e non dai cen 
t r i d idat t ic i . 

KOTOGKAKIA I 
| IL LASER E , 

GLI « O LOG RAM MI » 
Cara < Unila », ho tetto di un nuovo tipo di foto-

gratia che gll scicnzlati chiamano c ologramma t 
lo non ho ben capito di cosa si tratt i . Mi sono reso 
conto, pero, che, da qualche anno a questa parte, 
anche i progress) nel settore della folografla e del 
cinema sono stati davvero grandi. 

O/mto Di-ii (PERUGIA; 

finisce nella barretta di ru-
bmo. L'energia luminoia 
provoca. nenli atomi di cra
nio prescnti nel rubino, una 
eccitazione molto forte. A 
questo punto Veneraia pro-
dotta cerca di uscire dalle 
estremita della barretta di 
rubino. ma viene rinviata 
piu volte dalle superfici ar-
gentate. Ogni passaggio, 
provoca una ulteriore ecci
tazione degli ioni incontrati 
lungo il percorso. E' cost 
cite si sviluppa una energia 
cnorme che, liberata. appa-
re com'e in realta: e cioe 
vwnocroma e come una ve
ra e propria lama (It luce, 
libera da interfen'nze (non 
si mescola con altri colori 
dello spettro della luce). 

II raggio Laser e cost con-
ccnlrato che il suo diametro 
non si allarga nemmeno con 
I'altantanarsi per milioni di 
clulometri dalla fonte di 
emissione. Secondo gli scien-
ziati e i tecnici, proprio per 
questo, il Laser ha un gran
de avvenire anche nel setto
re delle comunicazioni spa-
ziali e aeree 

E' stato nel quadro degli 
esperimenti con il Laser che 
qualcuuo ha cercato, per la 
prima volta, di eseguire fa-
lografie con questa straor-
dinaria luce monocromati-
ca. Da questi tentativi e no
lo. appunto. questa incre-
dibile immagine che si chia
ma « ologramma ». Per ot-
tenerlo si dirige lo strumen-
to in modo che una parte 
del raggio Laser cada sid-
I'oggetto da folografare e 
una parte vada, invece, a 
colpire uno specchio. J.o 
specchio riflette il raggio 
Laser su una lastra foto-
grafica sulla quale cadono 
anche i raggi riflessi dal-
I'oggetto fotografato. Quan
do le due parti separate del
la luce Laser si riuniscono 
si hanno delle sfasature che 
paiono causate proprio dal
la tridimensionalita degli 
ogoettt In quel punto, si 
crea Vimmagine <olnarati-
ca * che viene reaivtrnta 
dalla lastra fotografica. 
Guardata alia luce norma-
le, la lastra con I'* ologram
ma », appare solo grigia-
stra e senza nessuna parli-
colaritd. llluminata con il 
Laser, dalla lastra stessa 
partono dei raggi che for-
mano una immagine nel vuo-
to. Immagine che ha al-
tezza, larghezza e spessore 
come aveva Voggetto foto
grafato. 

Tentare di toccare o af-
ferrare Vimmagine che si 
forma nel vuoto e come 
stringere un pugno di aria. 
La lastra olografica. insom-
ma, somiglia vagamente al
ia scheda perforata di un 
cervello elettronico che tra-
sforma tanti forellini in nu-
meri, dati e cifre. 

w. s. 

Nan si pud parlare del-
V* ologramma » (etimologi-
camente significa * intera-
mente scritto *) senza prima 
accennare al Laser d ie e 
10 strumento con d quale si 
ottengono gli « alogrammi ». 
11 Laser (dalle miziali di 
Light Amplification bg Sti
mulated Emission of Radia
tion) e, secondo molti scien-
ziati. I'invenzione del seco-
la. Molti di noi hanno visto 
questo favoloso apparecchio 
al cinema, in mano agli uo-
mini di Goldfinger, mentre 
tagliavano le pareti metalli-
che poste a difesa dell'oro 
degli Stati Uniti. a Fort 
Knox. Altri, hanno lelto di 
•itraordinarie operazioni par-
tate a termme sulla cornea 
o sulla retina di alcuni pa-
zienti. II Laser, che non e 
altro chc un piccolissimo 
raggio di luce ad alto pote-
re calorifico e hbcro da in-
terfeienze, era stato adope-
rato — si e detto — come 
bisturi ed aveva taghato e 
cicatrizzato immediatamen-
te i tessuti senza far spar-
gere una goccia di sangue. 
Altri ricercatori — sempre 
secondo notizie da fonte 
giornalistica — avevano 
puntato un apparecchio La
ser i:erso la Luna. 

II raggio dell'apparecchio 
aveva impiegato, ' per il 
viaggio di amlata e di ri 
torno, esattamente due se-
eondi e mezzo, Ed ecco. in-
fine, gli ultimi esperimenti 
attraverso i qualt sono sta
ti ottenuti gli « alogrammi > 
e cioe immagini di oggetti 
a tre dimensinni (tre reali 
dimension!, senza trucchi ot-
tici) che rimanevano proiet-
tate nel vuoto, come imma
gini apparse dal nulla. 

Cercheremo, in breve, di 
spiegare il principio sul 
quale si basa il Laser, que
sta favolosa macchina del 
futuro. E' nolo che la luce 
del sole, la luce naturale, 

I cioe, e composta da una se-
rie di colori che il nostro nc-

Ichio non e in grado di per-
cepire nella sua completez-

I z a La luce del sole, per noi, 
e bianca. Invece. questi co
lori della luce naturale pos-

I sono essere separati e som-
mati per dare altri colori. 

Ilnsomma, la luce naturale i 
composta da piu colori ed e, 

I cioe. policroma. Quella del 
Laser, mrece. e monocro-
ma e coerente. Pud essere 

Irossa o verde o di altro co
lore: dipende dal materiale 

Iutilizzato. 
II Laser rosso funziona 

con il rubino sintetico. Si 
I tratta di una barretta di TU-
' bino a taglio netio. grossa 

I quanto una matita, con le 
estremita argentate come 

• uno specchio. La barretta e 
I circondata da una valvola-

lampo al qas lenon e a 

I forma di serpentina. Quan
do la lampada-valrola emet-

| te un lampo. la luce interna 

I E < ; N H ; A I 
I PERCHE' L'URSS NON UTIL1ZZA 
• IL VEICOLO A CUSCINO D'ARIA ? 

I 
Cara Unita, ti sarel grato se mi volessi spie

gare perche l'Unione Sovielica si propone di fab-
bricare in grande serie le automobili (Fiat-Russia) 
proprio quando queste stanno diventando anacroni-
stiche. Ammelto la produzione in serie delle grandi 
Industrie capitalistiche, per le quali il montaggio 
di una nuova catena comporta una spesa di cifre 
astronomiche con successivi profitti. Ma creare < ab 
novo» questa catena (impianti , installation'), mon-
taggi, ecc.) mi sembra un assurdo. Perche non si 
e pensato invece di fabbricare impianti industrial! 
per la produzione di veicoli a cuscinetto che certa-
mente soro i veicoli del futuro, d'altronde gia in 
funzione atfualmente? 

H'al/er Campini (TORISO) 

I 

I 

Sul piano tecnico, la con-
trapposizione tra Vaulomo-
bile ccntenzionale su mote, 
ed il veicdlo a cuscino di 
aria, considerando la prima 
come un veicolo tecnica-
mente superalo dal secon
do, non si pud fare. L'auto-
mobile, per quanto essa sia 
tccnicamente criticabile, e 
possa essere migliorata as
sai nelle sue strvtture. ap
pare ancora oggi, e per un 
futuro di svariati anni. il 
veicolo tipico dei trasporti 
individuals su strada. L'au-
tomobile sviluppa gas di 
combustinne. occi:pa molto 
spazio. non e del tutto sicu-
ra. e troppo veloce, d'ac-
cordo; potra e dovra essere 
•nigliorata. ed anche su 
questa siamo d'acenrdn. Ma 
il veicolo a cuscino d'aria 
non la pud soslituire. in 
quanto presrh'a caratteri 
stiche e possibilita d'impie 
go del tutto diiferenti. In 
prima lungo. teme le di-
scontinuita del terreno (fos 
sati. cvnelte. dislivelli). per 
cui deve procedere su sua-
lo (pianeggiante od in pen 
denza), senza trovare osta-
coli di questo tipo. Non pud 
poi, essendo sospeso rispet
to al suolo. essere mano-
vrato e diretto in maniera 
precise come un automezzo. 
Richiederebbe distanzt di 

sicurezza tra veicolo e vei
colo almeno died volte su-
periori agli automezzi. e 
non pud altro che compiere 
curve molto larghe e fre-
note molto lunghe, il che 
esclude il suo impiego su 
strada. Infatti. la sua diffu-
sione e in atto sul mare, sui 
laghi e sui fiumi. mentre il 
suo impiego su terreno soli-
do pud essere pensabile nel
le zone desertiche e nelle 
savane. ma nnn nelle zone 
abilate e coltivate. 

Per quanto concerne la 
diffnsione dell' automobile 
nell' VRSS e nei Paesi so 
cialisti per i pro.«,simi anni, 
si tratta di un fatto econo
mico e di costume: soddt-
sfatte le esigenze base dei 
cittadini per quanto concer
ne alimentazione. vestiario. 
abitaztoni, scuole, ospedali, 
assistenza. ecc, e possibile 
mettere a dispmizione dei 
cittadini stessi dei beni che, 
se non si possono dire vera-
mente di lusso. non sono 
neppure essenziali (anche 
senza automobile, si tiveva 
e si pud vivere benissimo). 
Per di piu. la diffusione del-
I'automobile, e cioe di un 
mezzo di trasporto indivi
dual. avverra in maniera 
equilibrata con il progredi-
re di altri fattori. in parti-
colara dell'urbar.istica. del

la rctc stradale e dei tra
sporti pubblici. Nei paesi, 
come il nostro, che sono 
schiavi del mito dell'auto-
mobile, i cittadini sono spin-
ti ad acqutstare un'aulo 
mobile c per non sentirsi in
ferior! ». anche se nel loro 
hilancio alt re voci assai piu 
importanti rimangono insod-
disfatte (alimentazione. abi-
tazione, istruzione, cure 
mediche, ecc). 

Molti di essi. sono addi
rittura costretti a munirsi 
di un'automobile in quanto 
il sistema dei trasporti pub
blici viene lasciato in con
dizinni di vergognnso ab-
bandono. ed in molti casi 
addirittura indebolito per 
favorire la rendita di auto
mobili Questa situazione 
permane. e si aggrava da 
oltre trcnt'anni. ed ha per-
messo di fare afFari colos-
sali agli induslriali del-
I'automobile. del ccmento. 
degli asfalti e simili. Tutti 
questi affari. sono stati ef-
fettuati a spesa del cittadi-
no. il quale, in mancanza 
di mezzi pubblici di tra
sporto. efficient! ed econo-
mici. non pud fare a meno 
di soltostare alia nuova si
tuazione. 

Nei Paesi socialisti. nes
suno si sente inferiore se 
non ha I'automobile. e nes
suno sara costretto ad ac-
quistarla perche mancano i 
mezzi pubblici di trasporto. 
Molti cittadini, perd, negli 
anni prossimi, potranno ac-
quistare un'automobile so
pratlutto per godersi anco
ra meglio le ferie e i fine-
settimana, spingendosi an
che dove i mezzi di tra
sporto pubblico non arri-
vano. 

Paolo Saiti I Ktctoederebbe dtstanz* dx colort dellurbanistica, del- raoio da ill 

MUS1CA 

ORG AN I 
ELETTRONICI 
E ARMONWM 

Cara Unlta, ho letto 
che si e aperto a Milano 
un i Salone Internazio-
nale della musica • , ca 
ratterizzato dalla pre
senza dl numerosi stru-
mentl eletlronici. Da 
tempo si parla del resto 
di organi eletlronici. Ora 
sarei curioso di sapere 
la differenza tra organi 
normali ed organi elet
lronici e tra questi e gli 
< armonium » che spesso 
si vedono adoperare nel
le funzionl religiose. 

C. P. ROMA 

Ormai Velcttronica ha 
raggiunto numerosi stru-
menti musicali; c proprio 
di questi giorni. ad esem
pio. la notizia die in Ame 
rica c stato messo a pun
to un sassofono elettronico 
che pud fare a meno del 
liato deU'csecutore. Si trat
ta. in altre parole, di inia 
tasticra da sassofono che 
mette in moto un appara-
to elettronico capace di 
dar vita a frequenze elet-
triche e poi amplificarle 
faeendale diventare tsuono*. 
somigliante in questo caso 
al suono di un sassofono 
vero. 

Non diversamentc funzio-
nano gli altri strumenti elet
lronici tra cui. ovviamente. 
I'argano cui il nostra letto-
re si riferiscc. Cite r ap
punto una tastiera simile a 
quella di un argano a can-
ne: che non fa suanare pe
rd le tradizionali cainie del-
I'argano ma mette in moto 
appositi circuiti elcttrlei am-
plificandone poi le frequen
ze fino ad ottenere il suono 
desiderata. Come e ovvio. 
malgrado i prodigi della 
tecnica. ne il sassofono ne 
I'oraano elettronico sono in 
grado di dare esattamente 
il suono degli strumenti ai 
quali si riferiscono. ma so
lo suoni somiqlianti. 

Come si vede I'organo 
elettronico non ha nulia in 
eomune con quello tradizio-
nale. Quest'ultima funziona, 
infatti. facendo vihrare una 
colnnna d'aria prodotta da 
un mantice nclle canne. 11 
suono sard diverso in allez-
za o in timhro a seconda 
del volume e della forma 
della canna stessa. L'orga-
no ha poi anche suoni che 
JIOH derivano dalla colonna 
d'aria vibrante nella canna, 
ma dalle vibrazinni di un'an-
cia cui la canna offre solo 
I'effetto della risonanza. E' 
su questi principi che si ba-
sano tutti gli nrgani esisten-
ti. da quelli antichissimi — 
I'organo e uno degli stru
menti piu antichi che si co-
noscano: risale all'antichi-
td classica — a quelli mo-
derni. Anche se esso si & 
man mano arricchito di suo
ni e quindi di « registri »; 
comandi. questi ultimi, che 
permettono di ottenere dallo 
stesso tasto piu suoni con. 
temporaneamente o singoli 
suoni diversi nel timbro, pa-
nendo in rapporto con ogni 
tasto uno o piu canne di
verse. 

Di qui anche I'arricchirsi 
dcll'argano di piu tastiere 
— fino a cinque tastiere 
manuali piu la pedaliera — 
per mettere a disposizione 
dcU'esecutore il piu gran 
numero possibile di combi-
nazinni snnore Si pensi che 
I'organo della Rai a Napo 
li ha 5 laslicre. una peda
liera. diecimila canne ed ol
tre UiO registri 

Ancora < tradizionale > d 
I'organo cosiddetto clcttri-
co: un organo cioe nel qua
le il suono e ottenulo dal. 
Varia nelle canne, dove pe
rd sono elettrici la pompa 
che fornisce Varia e i co
mandi dei testi e dei regi
stri. Cio consente tra I'al
tro di allontanare la * con-
solle» — e cioe il mobile 
che rivnisce tastiere e re
gistri — dalle canne di 
quanto si voglia ed aumen-
tare insieme a rolonta il 
numero delle canne e dei 
registri. essendo superati 
tutti i problemi meccanici. 

Tanto $ antico I'orga
no quanto e inrcce mo-
demo I'armonium. il cui 
breretto risale al /S/0. An
che I'armonium ha una ta
stiera — raramente piu di 
una — e registri. Ma il 
suono non viene fornito dal
le colonne d'aria rihranti 
nelle canne. ma dalla ri 
brazione di ance liberc cui 
il mobile fornisce la cassa 
di risonanza. Ad ogni regi-
stro corrisponde una serie 
completa di ance sicche an
che nell'armonium e possi
bile ottpnere dallo stesso ta
sto piii suoni contempora. 
nei o suoni di direrso tim
bro. Anche I'armonium, in
line. e stato elettrificato for-
nendoln di una pompa che 
da Varia necessaria al suo 
funzionamento. 

• . Giaafilippo De Roiri 

DEMOTE 

I SECOU 
di Anna Bovero 

Un viaqgio-documentario per 
immagini attraverso lo region! 
e le stagioni del l 'arte i tal iana 
• il raff inato i t inerario in sei vo> 
lumi cha guida alia scoperta vi« 
siva degli splendori di una tra> 
dizione plurisecolare nei suol 
capolavon anche poco notL 

DELL'ARTE 
ITALIANA 

ISECOLI 
di Anna Bovero 

L'ltatia art ist ica delle remoto 
pievi di paese,dei castel l i sper-
dut i , del le vecchie c i t ta , dei 
grandi centr i , del le piccole rac-
col te e dei famosi musei - i l lu-
s t rata minutamente e splendi-
damente nella r icostruzione f e-
dele del la sua evoluzione ne ! 
tempo. 

IMMAGINI 
DELL'ARTE 
ITALIANA 

I SECOLI 
di Anna Bovero 

Un rapporto nuovo fra testo • 
i l lust raz ioni : MILLE E MILLE 
GRANDI TAVOLE D'ATLANTE 
in nero e a color i . per la con-
• u l t a z i o n e s c o l a s t i c a . C O M 
BREVISSIMI COMMENT! - l o 
"spac ra to " v is ivo delle s t ra t i * 
f icazioni ar t is t iche della peni» 
sola, dai pr imi secoli del Tart • 
cr ist iana alia f ine della secon* 
da guerra mondiale. 

UN REGALO PRINCIPESC0 
A C0M0DE RATE MENSILI 

Sei votunri eleoantemente rileQati. 
Sono pubblicali i pnmi cinque votuml 
(1.6 000-L10 000-L. 10 000- I . 7.500 
1.9 000). 
R sesto volume disponibile entro il 1SS7. 
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Prcqo t»nri »vere invisiorc sen** 
impegio da parte rmi, lopu^cn'a 
lllustrativn rir'l operj: IMMAGINI 
DELL'ARTE nALIANA AmtAVER-
SO I SECOU. 
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