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IL DIBATTITO SUI GIOVANI 

Perche sta cambiando il 
rapporto tra generazioni 

Cos' e Hong Kong 

Abblamo rlcevulo numerose lelfere In risposla a 
quella del compagno Renzo Lapicclrella, da not pub-
bllcala domenica 15 gennaio, e con la quale aprlva-
mo un dibatlilo su i cosa slgnlflca oggl essere glo-
vanl ». Pubbllchlamo oggl gll Inlervenll della compagna 
professoressa Laura Contl d| Mllano e di una glovane 
leltrlce dl Roma. Allrl verranno pubbllcatl, in questa o 
In allra pagina del glornale, nel prossiml glornl. 

II nostra giornale 6 venuto 
esprimendo negli ultimi tempi 
un atteggiamento favorevole e 
di s impatia nei riguardi di cer-
ti gruppi e movimenti giovani-
li, o forse della < gioventii » in 
genere . Di fronte a questo at
teggiamento, il compagno La-
piccirella ha suggerito la ne-
cessita di rie.saminare con me 
todo la questione. II suggeri 
mento e giusto. e possiamo su-
bito cercare di seguirlo. 

Che il rapporto tra le gene
razioni stia cambiando, 6 « sen-
s a z i o n e * diffusa: ma le < sen-
sazioni » non sono ne argomen-
to ne strumento di discussioni 
scientifiche, e quindi si do-
vra passaro subito aH'esa-
nie di alt re domande che da 
(|uella « sonsazione » derivano. 
Se ci si chicdo « perche» e 
« in qual senso > il rapporto 
tra le generazioni sta cambian
do. si hanno subito molti argo-
menti da porre in discussione. 
K prima di tutto bisognera di-
st inguerc i cambiamenti che 
avvengono nclle diverse clas-
si . e il significato e le cause 
dei diversi cambiamenti . AIcu-
ni di ess i sono tali da circo-
scr ivere la funzione del gio-
v a n e nella societa. altri sono 
tali da svilupparla. 

Alcune, delle ragioni di cam-
biamento. sono demografiche e 
fisiolngiche. e incidono su tutte 
l e classi sociali. Intendo dire 
che raumento della vita me
dia e di per se un fatto che 
trasforma molto sensibilmente 
la societa. e crea tensione fra 
le generazioni. Alcuni secoli 
fa un uomo di sedici anni, s e 
apparteneva al le c lass i subal-
terne. era sprovvisto di qualsia-
si protezione e doveva « a r -
rangiarsi > da solo per vivere; 
s e apparteneva al le altre c lass i 
andava in guerra. combatteva, 
si sentiva protagonista della 
storia: c i sono stati re e impe-
ratori. vescovi e papi. che han
no acquisito ed esercitato il 
potere durante quella che oggi 
si chiama < fanciullezza >; in 
tutto il Medioevo i quaranten-
ni erano gia considerati c o m e 
degli interessanti patriarchi. 
del le curiose eccezioni: la tra-
gedia di Romeo e Giulietta con-
cerne le passioni e l e battagl ie 
dei quattordicenni, e del resto 
ancora le nostre bisnonne anda-
vano spose a quattordici anni. 
II prolungarsi della vita media 
ha fatto enormemente aumen-
tare. nei nostri paesi . il nu-

Lotto per la 

liberta senza 

distinzioni 

anagrafiche 
Cara Unita. 

il compagno Lapiccirella cri-
tica il compagno recensore del
la TV per il suo cntusiasmo 
per le gcncralizznzioni super
ficial!. ninlto pin comnde c v i . 
dentemente clie «ogn i scrio 
tentativo di o^servazione e di 
indagine ». Nella rrcensione del 
6 gennaio, a firma di Vice, il 
compagno Lapiccirella critica 
espressioni come questa: < ... In 
tin tempo in cui i giovani por-
tano avanti con grnnde forza 
la rivolta a ogni conformismo. 
ml ogni ipocrisia.. . ccc . ecc . » 
in quanto ciudi/ i buttati la 
tanto prr fare e nnn motivati. 
anzi prcsentati come verita in-
contcstabili . quasi frutto di una 
divinnzinnc. Di quali g io \ani 
si parla e di quali rivoltc? — 
ci fi domanda perplcssi . 

I.a risposta a qucste inge
nue domande e venuta a mio 
parere dal numero di Conlro-
canale del 15 gennaio. in cui 
Vice dimostra evidentemente di 
non parlare ne dcWemigrato 
vteridionale. ne dei provos olan-
des i . ne dei giovani che ran-
no a Firenze a toqliere i Ubri 
dal fanQO. esternando piuttosto 
tutla la sua ammirazione alia 
jtio\cntu cosiddotta y e y e e ai 
suoi canori rapprescntanti. 

La can7onetta italiana si rin-
nova. abbandonando edcre e 
canccl l i fra le rose, gli indu
strial! del d isco manovrano an
cora migliaia di giovani facen-
doli sentire rivoluzionari per
c h e cantano canzonette inncg-
gianti magari al ia liberta del 
capel lone. i lunghi capelli sono 
ormai divenlati simbolo del neo-
conformismo dei giovani ram-
polli della borghesia . e il no
stra Vice parte alia car ica . 
inneggiando ai simboli di una 
rivolta steril izzata. Perche la 
protest a oggi non ha senso s e 
non si comprendono i termini 
reali dello scontro oggi. Oggi 
la posta in gioco ha un solo no-
m e : Vietnam. la lotta dei po-
poli per la liberta. la lotta 
di tutti. giovani e vecchi , sen-
t a distinzioni anagraf iche . per 
11 soeial ismo. 

Simonetta Masserom 

mero degli anziani: essi ten-
dono a conservare invariata la 
proporzione tra gli anni della 
vita media e gli anni della 
fanciullezza o della giovinez 
za: quando la vita media del-
I'uomo era di quarant'anni cir
ca. si riteneva che la fanciul
lezza finisse a quattordici anni; 
oggi che la vita media supera 
i sessanta. si tende a conser
vare l'uomo nella fanciullezza 
sino ai vent'anni. Questo e un 
fatto che gia di per se genera 
tensione. Tensione acuita dalla 
circostanza che lo sviluppo cor-
poreo e invece precoce, gra-
zie aU'alimentazione piu ricca 
e razionale. tanto che si arri-
va a un vero paradosso: un 
tempo gli uomini erano gia re-
sponsabili di se stessi quando 
non avevano ancora finito di 
crescere (crescevano sino ai 
\ent idue anni di e ta ) , oggi a 
quindici anni sono molto piu 
alti e robusti dei loro padri ma 
non hanno autonomia e capaci 
ta di decisione. Un tempo ini-
ziavano la vita sessuale prima 
di averne conquistato la reale 
capacita fisica ( le anemiche 
mingherline quattordicenni che 
si sposavano, a quindici anni 
avevano il primo figlio: rego 
larmente destinato a morire 
neonato): oggi s iamo circonda 
ti da ragazzoni e ragazzone 
sani. robusti. esuberanti: ma 
la societa finge di non accor 
gersi della loro carica vitalc. 
finge di credere che per un 
decennio quella vitalita possa 
esprimersi soltanto in gare di 
sci . Gia qui. a livello demogra-
fico e fisiologico. si hanno le 
prime violente contraddizioni, 
che creano. e non possono non 
creare , una certa tensione so-
ciale . 

Ma le cose si complicano an-
cor piu. per fattori tra loro 
contrastanti. quando si va a ve-
dere il meccanismo produttivo. 
e le sue trasformazioni che in
cidono sul rapporto tra le ge
nerazioni. II progresso tecnico 
rende necessaria una lunga 
preparazione. prima c h e un uo
mo possa entrare nel processo 
produttivo. La societa capitali-
sta affida questa fase prepa-
ratoria. che si dovrebbe consi-
s iderare parte integrante del 
rapporto tra l'uomo e la socie
ta. al rapporto padre-figlio: 
questo avviene perche. in un 
rapporto di produzione capita-
listico, il capitale cerca investi-
menti: il capitale del padre 
cerca di investirsi nella pre
parazione tecnica e professio-
nale del figlio. trasformando la 

preparazione tecnica e profes-
s ionale in « c a p i t a l e * essa 
s tessa . e impedendo che essa 
assuma la propria fisionomia 
di c lavoro >. Ne risulta una se-
rie di tensioni. e nella fami-
glia e nella scuola: in fami-
gila. un giovane studente sente 
come paradossale e sbagliata 
la propria situazione: se ha in-
differenza o repugnanza per lo 
studio, si sente oppresso per
che il capitale del padre, cer-
cando investimenti. lo forza a 
un sacrificio insopportabile: so 
invece e appassionato per lo 
studio, e studia seriamente per 
otto ore al giorno. non capisce 
perche debba « d i r e grazie a 
papa >: percepisce il valore so-
c ia le del proprio sforzo. com-
pronde di e s sere una persona 
utile alia societa. e invece de-
ve e s sere < riconoscente >. co 
m e di un privilegio. Viene te-
nuto lontano dalla vita e gli 
si rimprovera di non conosce-
re Li \ i t a : saobba come un ne
gro. viene fm^trato e inibito 
nella sua naturale sessualita. 
e r i c c \ e una « mancia > setti 
manale che ha un sapore di 
carit.T. Tutto questo crea in lui 
un'inevilabile tensione. 

La tensione si acui^ce ancor 
piu quando la « mancia > set-
timanale cresce oltre un certo 
l imite. II benessere ha aumen-
tato enormemente l e capacita 
di consumo dei giovani: nel 
medio ceto accade spesso c h e 
il figlio abbia molta piu capa
cita di acquisto del padre, per
che il padre lavora tutto il 
giorno e non ha neppure il tem
po materiale di spendere il de-
naro che gu.idagna. Si spii-ta 
quindi sul giovane. nel mod:o 
ceto. quella funzione che un 
tempo spe'.tava alia donna: il 
consumo € di presticio >: un 
tempo il prestigio si manife-
stava neH'acquistare gioielli 
o abiti per le donne. ora si ma-
nifesta neH'acquisto dell'auto-
mobile o degli sc i o della giac-
ca sportiva per il ragazzo o la 
ragazza. Nascono l e Industrie 
e i eommerci « per giovani >. 
il ragazzo viene adulato e lusin-
gato perche e trasformato in 
< cl iente >. 

Come dal punto di vista fi
siologico e'e contraddizione tra 
la minore autonomia che viene 
al giovane e la maggiore vali 
dita fisica che possiede. cosi 
dal punto di vista economico 
e soc ia le c*e contraddizione tra 
il fatto che il suo lavoro ( lo 
studio) non viene pagato, ma 
le sue capacita di consumo 
(c parassitario >. in quanto non 
commissurate al suo lavoro e 

non provenienti da esso) au 
mentano giorno per giorno. 

Che fare, di fronte a questi 
giovani irrequieti? Si 6 dimo 
strata loro affettuosa simpatia: 
ma bisogna anche discutere 
con ess i i loro problemi, biso 
gna acquisire coseienza del 
fatto che la loro irrequietezza 
6 qualcosa di diverso dalla tra-
dizionale « irrequietezza giova-
nile i. perche 6 i! segno delle 
contraddizioni interne della so 
cieta capitalista. Si ha sim 
patia per loro. perche la po 
li/ia li carica e perche il bon 
pensante si scandaliz/a dei loro 
riccioli e dei loro stravaganti 
costumi, ma questo non basta 
Si ha simpatia per loro per 
che cantano «tutti uniti con 
le chitarre* e «\je basi ameri 
cane > e « Auschwitz >, e stan 
no costruendo un ideale pacifi-
co e genti le: e questo e gia 
qualcosa di piu. ma ancora 
non basta. Abhiamo in mano 
— ne s iamo sicuri — gli stru 
menti per analizzare la con 
traddittorieta della loro situa 
zione: e allora dobbiamn pro 
porre loro questi ^trunienti. in 
vitarli a vorificarne 1'efficion 
za e. naturalmente. a miglio 
rarli. ad arricchirli con le espe 
rienze nuove. Aiutiamoli a tra-
sformare quello che hanno. un 
senso oscuro della contraddi
zione in cui si muovono. in 
coseienza critica della contrad
dizione e volonta di superarla: 
sarebbe un peccato s e la loro 
inquietudine rimanesse soltan
to un fatto di costume e il por-
gere il fiore al poliziotto. un 
fatto di giovanile grazia biz 
zarra. 

Laura Conti 

risponde GIUSEPPE CONATO 

Cara Unita, 

la radio, la tv, I glornall cltano quasi tutti I glornl 
Hong Kong. So che i una colonta inglese dove vivono 
tre milionl di clnesi, centro commerciale e punto stra-
tegico importante, ma vorrei sapere qualcosa di piu 
e anche, se e possibite, come, e da quando e nala 
questa colonla. 

Giacomo Russo - Roma 
Sullo stesso argomento cl ha anche scrillo Alfredo 

Roiati di Savona. 

La curiosita dei lettori. sol 
lecitata certamente dall'inte-
resse per gli sviluppi della si
tuazione in Estremo Oriente. 
e piu che legittima. La soprav-
vivenza sul suolo della Cina 
di un minuscolo rottame del-
r imperial i smo britannico sem-
bra. ed e. un'anomalia stori-
ca . E soltanto nell'esistenza di 
una particolare ed eccezionale 
congiuntura politica e possibile 
trovare una spiegazione al fat
to che la Cina popolare. che 
pure ha spazzato via ogni ve 
stigio del l ' imperial ismo. riten 
ga opportuno mantenere per 

I «capricci»dei capi 
e le industrie 

nel Mezzogiorno 
risponde ALDO DE JACO 

ora in sospeso la questione del 
ritorno di Hong Kong sotto la 
sovranita c inese . (Hong Kong 
e colonia della Corona inglese 
e comprende i seguenti terri 
tori: isola di Hong Kong. 82.88 
kmq., penisola di Kowloon, 
10 kmq.. e i Nuovi Territori. 
1.022 kmq.: in tota l e 1.114 
kmq.. con una popolazione di 
3.632.000 abitanti. nel 19fi3. dei 
quali 30.000 europei. Nel 1900 
gli abitanti erano 260 000; nel 
19-11 erano un milione e 600 
mila) . 

Pensinmo che anzitutto due 
fatti debbano e s sere tenuti 
presenti quando si parla del 
problema di Hong Kong: 1) 
gli Stati Uniti continuano a 
perseguire una politica di iso 
lamento della Cina e l'impon-
gono ad un gran numero di 
paes i : 2) la Gran Bretagna 
ha riconosciuto la Repuhblica 
popolare c inese fin dal gen
naio del 1930 e intrattiene con 
essa rapporti diplomatici ed 
economici . Da queste premes-
s e . quasi per si l logismo, si ar-
riva alia conclusione che Hong 
Kong, essendo colonia della 
Corona inglese . e diventata ad 
un certo punto uno strumento 
del quale la Cina puft servirsi 
per sventare . a lmeno in parte . 
il boicottaggio deH'America e 
dei suoi satel l it i . In altre pa
role: 1'America non pud im-
pedire alia Cina e a nessun 
altro p a e s e di inviare proprie 
merci ad Hong Kong e di com-
prare ad Hong Kong l e merci 
che gli interessano. 

Superfluo a questo punto e 
sottolineare c h e spetta al gn-
verno di Pechino stabilire il 

Cara Unita, 
un mio amico afferma che, nel Meridione speciat-

mente in Puglia, e'e la possibilila di irnpiantare fab-
briche (ad es. per la lavorazione dei prodotti locali: 
barbabietole, lana, lino ecc.) ma che non si vuole da 
parte dei c capi ». Mentre io sono convinto che non si vt-um m r m i m u ^Lcunnt •• 
puo e che questo non e un capriccio dei suddelti cca- momento nel quale dovra es-
P [ " v C i _ ? " o i s , p i l 9 a r 1 _ c o m e s , a , a s i , u a z 5 o n e e d i r e sere posta la questione della 

restituzione della colonia alia 
madrepatria. 

zione delle opere pubbliche ecc . Non superfluo. invece . e r i -
Quale e dunque la risposta 

chi ha rngione? Grazie 
Roselli-Rella (Altamura - Bari) 

Certo che m I Mezzogiorno 
e'e la possibility di < impian-
t a r » fabbriche. o^sia e'e la 
piu ampin possibility di indu-
strializznzione. Del resto non 
si potrehbe neanche affrrmare 
che questa sarebbe nol Sud 
una < pinntacione * del tutto 
nuova: ci «ono gia molto vec-
chie e nuove fabbriche e sono 
state costruitc — nel piu lon
tano passato o nccli ultimi 
venti annj — sulla base di de 
terminate scel te pnlitiche piu 
0 meno occasional! od obhli-
gate e di determinati « mo-
menti > economici. 

Come stanno dunque le cn^e? 
1 « capi » vogliono e le fabbri
che si fanno. cioe avete torto 
sia tu che il tuo amico? Una 
rispos'a di questo genere non 
oserehbero dartela neanche i 
redattnri del * Popolo •» i quali 
stanno li a difendere tutto c io 
che i * capi •» fcioe il covrrno. 
il pntere esccutivo) hanno fatto 
nrsli ultimi venti anni e tut-
ta^ia ocnj tanto ri«conrono lo 
impegrio a... industrializzare il 
Mezzogiorno cioe riconoscono il 
fall imcnto della politica fin ora 
seguita (a lmeno nella pretesa 
di dare un nuovo. moderno as-
setto economico al Sud") e ri-
nunciano l'« impegno d'onore* 
che la DC prese — s e non er-
riamo — per la prima volta 
nel suo congresso del '54. 

Questo impegno pero e stato 
costantemente contraddetto dal
l e imposta7inni r*-)litiche ed rco-
nomiche della DC ad incomin 
c iare dalla istituzione della 
« C a s s a del Mezzocinrno » che 
indica il * dHccr.o * di offri 
re. nelKambito di una concreta 
e srenerale politica c h e n ° n 5i 
pone afTatto I'ohiettivo storico 
di portare a soluzione la que
stione meridiona!c — che e que
stione di liberta e di democrazia 
oltre che di miseria edi « sotto-
sv i luppo» — il contentino di 
qualche celargizione straordina-
ria » che dovrebbe tappar la 
bocca ai meridionali e comun-
que verrehbe distribuita — an-
zi v iene distribuita — secondo 
piani e scel te che quasi sem-
pre sfuggono al Me77ngiorno. 

Altro escmpio di una politica 
fall imentare — e di concreto 
inganno — per le regioni meri
dionali e quello della politica 
sbandierata negli anni scorsi 
come c politica dei poli di svi
luppo » e seguita poi dalla con-
centrazione delle sce l te nel 
Nord, dal la drastica l imita-

alla tua domanda? 
Si. nel Mezzogiorno 6 possi

bi le una politica di industria-
liz7azione. Essa pero. per cam-
biare veramente le sorti del 
Sud. per nnn ridursi a una 
nuova forma di colonizzazione. 
per riportare veramente i me
ridionali emigrati a lavorare 
al loro paese . d e v e essere vi
sta come la conclusione di una 
programmazione orcanica del-
I'economia meridionale. d e v e 
fare a lcune « sce l te > che non 
sono produttive per i monopoli 
ma per la collcttivita ( d e v e ri-
solvere . per escmpio — in par
ticolare in Pugl ia — la que
stione deirin^ufTicienza d'acqua 
che e problema antico ma risol-
vibile e che sarebbe gia sulla 
via d'una radicalp soluzione s e . 
per escmpio. vi fosse stato in-
vestito il denaro profuso nelle 
aufo«=trade>. 

l"na effrttiva induMriali77a-
zinne inoltre non puo prescin-
dere da una rndicnle trasfor-
mazione deiragricnltura ( e da 
un rinnnvamento dei rapporti 
di proprieta. in definitiva dal
la riforma agraria) arrzi d e v e 
per buona parte realizzarsi pro
prio come industria di trasfor-
mazione dei prodotti agricoli 
e c o m e produzione di maeehi-
ne agricole . Ma perche tutto 
questo non e stato fatto? E' 
colpa veramente di un « capric
cio dei capi »? 

Non si tratta di < c a n r i c c i » 
ma del prevalrre — «=u2li inte-
r c ^ i collettivi — degli inte-
rr*«i dei gntppi monopolistici 
nati e via via cresciuti e con-
^ l i d a t i nolle varie traversie 
nolitiche del lo Stato italiano. 
II centro sinistra — malgrado 
tutti i suoi particolari e con-
clamati « impegni d'onore > — 
ha ormai dimostrato ampia-
mente di non voler interrom-
pere questo corso del le cose . 
di non potcr scardinare la lec-
ge ferrea del prevalere del 
profitto anzi di avere ben sal-
d e in s e le forze che oggi la 
reali*77ano. 

Dunque la battaglia per la 
indiistriali77a7ione del Mezzo
giorno — aspetto essenziale di 
una politica che tenda al suo 
rinnnvamento — e un momen 
to essenzia le della lotta delle 
forze d'avanguardia di tutto il 
P a e s e per una nuova prospct-
t iva. per la sua trasformazio-
ne in senso democratico e so
cial ist* . 

levare che se questo e lo sfon-
do. il quadro del problema 6 
densn di element! compless i . 
enntraddittori e pericolosi. C'e 
ad escmpio il tentativo degli 
amerieani di servirsi di Hong 
Kong come di una base per 
l 'aggressione al Vietnam: c'e 
la presenza di una fitta re l e 
di agenti e di provocatori di 
Ciang Kai seek e decl i ame-
ricani: c'e il ricordo di recenti 
repressioni coloninlistp H'tilti-
m a . nel 19O6. costo la vita a 
59 persone) : c'e la miseria 
( spesso estrema miseria) di 
gran parte della popolazione e 
c'e la ricchezza smisurata di 
un ristretto gruppo di indi 
vidui. 

Questo grnvidlio di interes-
si e di contraddizioni fa cer
tamente di Hong Kone. al di 
fuori del suo precario mito. 
un episodio particolarissimo 
della situazione in'ernazionale: 
un anacronismn c h e nuo in-
serire nuovi Cravi turbamenU 
nell 'Estremn Oriente. ma nno 
anche servire ad impedirli . 
L'uno n l'altro svilupno d ipen . 
d e . per cosi dire, dalla sag-
ge7za del le due polen7e inte-
ressate . m a in primo luogo di 
quella che si trova nella po-
sizione di chi \nola il diritto 
e lede la sovranita di un po
polo. c ioe la Gran Brefagna. 

Quanto al modo come gli in-
glesi misero l e mani su que
sto piccolo lembo della Cina e 
presto det»o. \1 termine della 
Cuerra dell'onnio. Londra strap 
no all ' imneratore c inese . nel 
1R42. l'isoletta di Hone Kong 
che avrebbe dovnito rostare in
c lose per semnre. Nei decenni 
suceess ivi all'isoletta roccinsa 
si aggiunsero la penisola di 
Kowloon e l e isole Stonecut
ters (1R60) e infine (1898) un 
retroterra ahbastanza vasto . 
denominato Nuovi Territori. e 
concesso in affitto per 99 anni. 
Teoricamente dunque la fine 

del dominio inglese dovrebbe 
cadere nel 1997. auando la re-
gione dei Nuovi Territori (su 
cui si trova la maec ior parte 
degli impianti indu«triali e sen 
za la nuale e impossihile d i e 
Hong Konc e Kowloon possa 
no sopravvivere) ritornera 
alia Cina. In realta e assa i pro-
habile che la questione di Hong 
Kong trovi una soluzione pri
ma di quella data: quando ê  
come, tuttavia, nessuno pu6 
prevedere . 

MOTOR I - - • 

4) 

GLI A ERE I 
SUPERSON1CI 

PER 
TRASPORTI 

PASSEGGER1 
Cara Unita, 
- ho letto a piu riprese, su 
vari glornall e rlviste, no-
lizie sugli aerei supersonic! 
di linea in corso di studio. 
Vorrei sapere a che punto 
sono questi studi ed aver 
qualche dato piu preciso 
sui progetli in corso. 

Lettera firmata 
Verona 

Sono attualmente in avan-
zato corso di sviluppo due 
progetti di aerei supersonici 
per trasporto passegoeri: il 
Concorde analo Irancese e il 
TU-I44 "soficn'co. U pirl nolo, 
in quanto oagetto di discus-
stone e polemiche. d il pri
mo. che proenta sa(/oma a 
delta (freccia) con quattro 
umputeon ulliiieati, in coda. 
peto circa 12(1 tonnellate. ca 
pacitd di trasporto circa 120 
passengeri. i-elocita circa 2300 
chilometri all'ora. autonomia 
r,W0 6:>00 chilometri. II TU-144 " 
presenta pur esso forma a 
delta, ma con uno sviluppo sul 
lata inferiore di una struttu-
ra destinata ad accogliere an-
tenormente carico e carbu-
rante, posteriormente i quat
tro propulsori. Le prestazioni 
e i dati lipid sono tutti circa 
'id 10 per cento superior) a 
quelh del Concorde. 

In amhedue i viodclh d sta
ti) raaqiunto l'appre:zahile ri-
fiiltato di dccollo e attcrrag-
aio entro 2000 2509 melri. e 
cioe' su pi^te normali. La quo
ta di crocicra dovrebbe esse
re di circa 15 000 melri. 1 
maggiori problemi costrutt'wi 
die i proaettisti hanno af-
Ironlato sono la necessita 
di ottenere strutture as 
sai sviluppate in lunghez 
za e in superficie. e nel 
contempo assai leggere e re-
sistenti a forti variazioni di 
temperatura e a solleatazio 
Hi meccaniclw fortemente va 
riabili. In normali condiziom 
di volo un supersonico di li 
nea deve affrontare variazio 
«i di temperatura. sulle sue 
strutture esterne. da meno 
30 a piit 300 gradi circa; l 
jorti riscaldamcnti si hanno 
al decollo e all'atterragaio 
quando Vapparecchio percor-
re gli strati piu densi della 
atmosfera. 

Tali condizioni precludono 
I'impiego delle leghe leggere 
e impongono invece I'impiego 
di leghe al titanio e altri ma-
teriali speciali assai costosi. 
piu difficilmente lavorabili e 
piii pesanti. E' stato fatto am-
pio ricorso a strutture a m-
do d'ape o simili in element! 
saldabili. Altro problema. vi
sta la necessita di usare ma-
teriale di piu elevato peso 
specifico. e stato quello di ot
tenere un sufficiente carico 
utile e un'autonomia adequa-
ta. Come misura dell'autono-
mia gli anglofrancesi hanno 
assunto la Irasvolata atlanti-
ca che a seconda delle per-
correnze si aagira sui 6200-
6500 chilometri. I sovietici 
hanno assunto la rotta Mosca-
Vladivostok. leggermente piu 
lunga. Sia i fecnici anglo-fran-
cesi che quelli sovietici han
no preferito un progetto di d'u 
mensioni contenute (capacitd 
di trasporto 120 persone), sia 
per affrontare il problema con 
gradualita, sia perche", in vi
sta di una gestione economu 
ca dei supersonici di linca, 
occorre che il traffico passeg-
gcri sia a un certo livello. 

Un aereo tipo Concorde o 
TU-144 pud facilmente com-
piere nelle 24 ore tre viagqi 
di andata e ritorno. traspor-
tando cosi nei due semi 350 
persone. La disponibilita mi
nima economica per poter or-
ganizzare il scrvizio quanto a 
pilotaggio. manutenzione. ecc. 
e che e di almeno 5 6 unild. 
darebbe una capacita di tra
sporto di oltre 1500 passegge-
ri nei due sensi nelle 24 ore. 
E' dubitativo che nei prossimi 
tre o quattro anni si raggiun-
gano intensita di traffico 
simili. 

Gli amcricani hanno posto 
in discussione due diffcrenti 
progetti. lx>ckheed e Boeing. 
ambedue di dimension! dop-
pie di quelli curopet. ritenen-
doli globalmcnle piu cronomt-
ci. Tali progetti perd non so
no ancora entrati in Jasc co-
strultiva, ne e stala fatta 
una scclta definitiva sull'tino 
o sull'altro; le spese di svi
luppo sono tali che le indu
strie private hanno chiesto un 
contributo del govcrno. di 140 
miliom di dollari. oltre at 90 
gia slanziati. il che presuppo-
ne la scclta di un solo proget
to. E" certo cor.iunque che 
la formula amcricana del su
personico dcfi'iird un appa-
recchio di pc.*o r.eltamente 
superiore a'.le 200 tonnellate, 
capace dt trasporlare sulle 
200-300 persone a una veloci-
la vicina ai 3000 chilometri. 
orar'u L'autonomia sembra 
portarsi netlamente al di so-
pra dei 7000 km. I progetti 
europei, gia a buon punto pos
sono far prevedere lentrata 
in servizio degli aerei OTnolo-
gati entro il 1969 1970. Anche 
se il progetto americano fosse 
avviato con tempesticitd. esso 
entrerebbe in linea con alme-
non un paio d~anm di nlardo. 
Rimane pot. ancora pm am-
pia la merva su'.l'economtcita 
della rcalizzazione. il cut pun
to nevralgico £ sempre I'in-
tensild del traffico passeggeri 
che 5i avrd tra 4 o 5 anni. 

Giorgio Bracchi 

Un raro libro dono 
ai nostri abbonati per il 1967 

Soeialismo 
e socialisti in Italia 

di Alfredo Angiolini 
Ristampato esclusivamente per gli abbonati a Rtnascito 1967 
Prima cronistoria del moximento operaio e socialista italiano 
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ANNUNCI ECONOMICI 
AUTO-NIOTO-CICLI L. 50 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
K O M A 

t'l;i:/.ZI CIOKNAI.II-KI KKKIAU 
valnli tlim a! 11 marzu iy67 

iinciusi km 50 + 10) 
K1A1 DUO-D L. 1.150 
UlAIMCHINA 4 posil * 1 450 
FIA'L 500-D GtnrOinetlu » 1.550 
B1ANC1UNA Punuramica 1 1.60y 
FIAT 150 (M10-D) • 1650 
FIAT 750 Trasformablle i 1-70O 
FIAT 750 Multiple » 1.U0U 
FIAT 850 » 2 100 
AUSTIN A 40/S » 2 200 
VOLKSWAGEN 1200 » 2.300 
FIAT 1100-D » 2.500 
FIAT 850 Coupe » 2 500 
FIAT 850 Fam. (8 poatl) • 2.600 
FIAT 1100 R » 2.600 
FIAT 1100 D S W. (Fam.) » 2.650 
FIAT 850/Spvder • 2 750 

K1A1 
FlAl 
FtAI 
FlAl 
FlAl 
FlAl 
FlAl 
FlAl 

124 
l.tliO 
lftl>0 
l.'UO 
1800 
IllOU 
2.100 
2.(00 

S W ( F a m ) 

Lunga 

S VV ( r u m 1 

Lusso 

2.000 
3 0IH> 
i Oi'ii 
3 2iii 
i MH 
J4 t i l 
3 5tM> 
1 hOO 

Tcl«-r<uil: 120 942 . 42VKM - 12(1 BIH 
A e r i i p u r i p I t i t i - r n a / l m i a l p Col S2I 

EM0RR0IDI 
Cute raplde indolorl 

nei Centre Medico Esqulllno 
VIA CARLO ALBERTO 13 

Medico specialist* dtrmatologt 

26) OFFERTE IMPIEGO 
E LAVORO L. 50 

A PISTOIA olTro camera indipen-
drnte uso cucina bagno cainbio 
copiatura a macchinu un'ora al 
giorno. Serivere cassetta 373 E 
SPI - Firen/e. 
CERCO aftricoltore per assistenza 
e piccoli lavori vicinanze Pistoia. 
Serivere cassetta 373-E SPI - Fi-
renze. 

STROM 
OOTIOK 

DAVID 
Cura sclerosante |Hmbu|:itniiaI* 

aenza operaxlone) delle 

EM0RR0ID1 e VENE VARICOSE 
Cura delle complication!: ragadl, 
flebltl. eraemi. ulcere varlcoa» 

V E N E R E S . P E L L K 
DISFUNZION1 SE89UALI 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
f el. 354.M1 . Ore »-M: fettlvt 1-11 

(Aut. M. San. n. 779/223153 
del ti magclo 19591 

W*ft 

Manifesti della 

Rivoluzione russa 
1917-1929 

Ricerca fotografica di Caio Garrubba 
Introduzione e testi di Giuseppe Garritano 

Realizzazione grafica di Giuseppe Montanucci 

Quaranta manifest! in bianco e nero e a co
lon di Majakovskij, Moor, Lisitskij, Rod-
cenko, Deni, Kocerghin, Ivanov, Radakov, 
Tysler, e di autori sconosciuti di Pietrogra-
do, Mosca e della provincia russa, apparsi 
negli anni della rivoluzione, della guerra 
civile e della ricostruzione civile ed econo
mica, fedelmente riprodotti in grandezza 
naturale e presentati in elegante cartella. 

Un'opera grafica di eccezionale impegno 
pubblicata per la prima volta nel mondo 

in occasione del 
50" anniversario della Rivoluzione di Ottobre 

In vendita nelle migliori librerie 
L. 8.000 

Editori Riuniti 
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