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II progetto Sullo: 
ancora un tiro 
fuori bersaglio 

Si continua a eludere il vero nodo politico della crisi - Manca 

una risposta positiva ai problemi posti dalla lotta studentesca 

II progetto di riforma del* 
l 'ordinamento universitario 
che il ministro Sullo ha pre-
scntato in questi giorni alle 
massime « autorita scolasti-
che » (eioe alia prima sezio-
ne del Consiglio superiore 
della Pubblica Istruzione e 
alia confercnza dei rettori 
delle universita i tahane) si 
articola, sostanzialmente, at-
torno a tre questioni prin-
eipali: la parteeipazione del
le diverse componenti uni-
versitarie — studenti e 
varie categorie di doeen-
ti — agli organi di go-
verno della vita accademi-
ca; l'istituzione dei diparti-
menti e i poteri di speri-
mentazione attribuiti ai con
sign di facolta, soprat tut to 
per quel che riguarda la 
modifica dei piani di studio 
e la possibility di istituire 
corsi di laurea di nuovo ti-
po; l'affermazione dell" in
compatibility fra insegna-
mento universitario e man-

. dato parlamentare (o altri 
incariehi pubbliei di rilie-
vo) e l'introduzione — pre-
vista pero come obbligato-
ria solo per i docenti di 
nuova nomina mentre ver-
rebbe lasciata facolta di op-
zione agli attuali professori 
o assistenti di ruolo — del 
principio dell 'impegno « a 
pieno tempo » del persona-
le insegnante- Resta al di 
fuori di questo progetto la 
questione del presalario, per
che oggetto di un distinto 
provvedimento — in verita 
di portata assai modesta — 
gia preparato dal governo; 
ment re provvedimenti suc-
cessivi, in fase di elabora-
zione, dovrebbero riguarda-
re l'istituzione del Consiglio 
nazionale universitario c la 
configurazione di un nuovo 
stato giuridico del personale 
docente. 

Isegni 
dello scossone 

Qual e, nell ' insieme, 1'im-
postazione e il significato 
della proposta Sullo? Va 
detto subito che appare evi
dente , in molte delle misure 
indicate dal ministro, il se
gno del profondo scossone 
che le lotte studentesche de-
gli ultimi due anni hanno 
dato alle vecchie s t ru t ture 
deH'universita italiana. L'i
stituzione obbligatoria dei 
dipart imenti ; la fine del mo-
nopolio esclnsivo della ca
sta dei professori di ruolo 
negli organi di governo uni-
versitari; l 'introduzione, pur 
nci gravi limiti indicati, del 
principio del < pieno tem
p o * ; la rottura della rigi-
dita dei piani di studio (al-
meno parziale, giacche, slan-
do alle proposte del mini
stro, non piu di un terzo 
degli insegnamenti dovreb
bero restare, per ciascun in-
dirizzo di laurea, comuni e 
obbligatori sul piano nazio
na le ) ; tut te quesle non so-
no, certamente, rivendicazio-
ni nuove ne original! ne. tan-
to meno, rivoluzionarie. E ' 
pero significativo che la 
maggioranza governativa sia 
oggi indotta a fare proprie 
soluzioni che non piu tardi 
di un anno fa — quando ve-
nivano prospettate nella di-
scussione parlamentare sulla 
riforma universitaria nell'ul-
tima fase della scorsa legi-
slatura — essa respingeva 
come awenir is t iche o addi-
r i t tura come scandalose; e 
questo un segno, senza dub-
bio, della rottura che la 
lotta studentesca ha opera-
to nelle posizioni piu com-
pat tamente conservatrici che 
per lungo tempo hanno do-
minato la vita dcll'univcrsi-
ta e che sino a ieri poteva-
no contare sull'appoggio in-
discusso della politica scola-
stica del governo. 

Non meno significativo e 
il fatto che la proposta Sul-' 
lo non solo abbandona 1'as-
surdo tentativo — che era 
forse 1'elemento piu carat-
terizzante della miniriforma 
Leone — di lrreggimentare 
entro rigidi schemi precosti-
tuiti la presenza studentesca 
(viene infatti esplicitamen-
te lasciato a ciascuna com-
ponente universitaria, in 
ciascuna universita, il com-
pito di definire le modalita 
di elezione dei propri rap
presentanti nei vari organi 
di governo); ma che essa 
compie a questo riguardo un 
indubbio passo avanti anche 
rispetto alle mdicazioni de
gli « esperti scolastici » dei 
partit i di governo preveden-
do che in ciascuna sede — 
dipartimento, corso di lau
rea o facolta — sia l'assem-
blea degli studenti a deci-
dere se rendere istituziona-
le l'invio di propri rappre-
sentanti negli organi di go
verno e con quali funzio-
nari (cioe solo con potere 
di proposta o con voto con-
lultivo o con voto delibera

tive) o se evitarc invece 
questa istituzionalizzazione 
riservandosi solo la facolta 
di t-sprimere di volta in vol-
ta, a mezzo di delegati, il 
proprio punto di vista su 
singole questioni. C'e alme-
no formalmente, in questa 
formulazione, il tentativo di 
tener conto, in qualche mi-
sura (anche se poi questi 
en ter i appaiono contraddet-
ti da altre norme) , delle cri-
tiche mosse dal movimento 
studentesco al meccanismo 
della « cogestione ». 

II rischio 
della copertura 

Ma quale ruolo viene in 
realta attribuito alia prescn-
za studentesca cosi configu-
rata? E ' qui che diventa evi-
dente — oltre che sul terre-
no del mancato impegno 
nella direzione di un'effetti-
va politica per il diritto alio 
studio — la reale portata 
della riforma Sullo. 

Non si tratta solo del fat
to — che pure e indicativo 
— che e una parteeipazione 
del tutto minoritaria quella 
che viene offerta agli stu
denti nei vari organi di di
rezione della vita dell'Uni-
versita. La cogestione pro
posta dal ministro della 
P.I. non ha infatti, a questo 
riguardo, neppure la digni-
ta formale di quella prospet-
tata in Francia dalla legge 
Faure, la quale se non altro 
prevede, almeno in linea di 
principio, la parita numerica 
nelle varie istanze decisio
nal! per i rappresentanti de
gli studenti e per quelli de
gli insegnanti. 1 posti riser-
vati dallo schema Sullo ai 
rappresentanti studenteschi 
sarebbero invece pari al 25% 
del totale nei consigli di 
facolta o di corso di laurea 
che sarebbero infatti compo
st! da tut t i i professori uf-
ficiali — di ruolo, aggregati 
e incaricati — e da rappre-
sentanze degli assistenti e 
degli studenti pari ciascuna 
alia meta del numero dei 
professori ufficiali; sareb
bero di peso ancora inferio-
re nei consigli di diparti
mento (nei quali gli studen
ti sarebbero sempre la meta 
dei professori ufficiali, ma 
nei quali entrerebbero tut
ti gli assistenti); sarebbero 
inferiori al 25 per cento del 
totale anche nei consigli di 
Ateneo. E' evidente il ri
schio, in queste condizioni, 
che la rappresentanza stu
dentesca abbia, istituzional-
mente, solo una funzione di 
copertura di decision! sulle 
quali essa avrebbe ben scar-
se possibility di influire: 
tanto piu se si considera il 
peso che certamente eserci-
tera, a favorc della conser-
vazione accademica, il man-
tenimento dell 'attuale com-
plessa piramide di rapporti 
gerarchici all' interno^ del 
corpo docente (dove e an-
data a finire, a proposito, la 
promessa istituzione di una 
« figura unica » di docente 
universitario?). 

Ma — dicevamo — non 
tanto di questo si t rat ta: 
anche perche e per lo me
no dubbio che un'ipotesi di 
cogestione, comunque for-
mulata, possa oggi come og
gi interessare realmente gli 
studenti . Cio che piu conta 
e proprio il fatto che la 
proposta Sullo sembra inve
ce voler r idurre il ruolo 
della presenza studentesca 
solamente alia designazionc 
di rappresentanti da man-
dare (o non mandare) negli 
organi di cogestione: pare 
csclusa, di fatto, ugni ailra 
funzione delVassemblea de
gli studenti; non si fa pa-
rola, soprattutto. di uno spe-
cifico spazio, di potere e di 
iniziativa, che possa essere 
gestito dagli studenti stessi, 
sia per aprirc l'universita al 
confronto col mondo ester-
no — e qumdi a tutti i temi 
della vita politica e sociale 
— sia per organizzare auto-
nomamente un'attivita di 
studio e di ricerca di cui 
poter richiedere — even-
tualmente — anche il rico-
noscimento come momento 
integrante del piano di stu-
di indrviduale o di gruppo. 
E ' questo invece un punto 
decisive so si vuolc coir-in-
ciare a dare una risposta 
positiva alia lotta degli stu
denti : che infatti non pone, 
come questione essenzialc, 
la rivendicazione di una tu-
tela di interessi corporativi 
aH'interno degli organi di 
governo; ma pone soprattut
to, in rapporto a una piu ge
nerate crisi sociale e politi
ca, il problema della funzio
ne stessa deH'Universita, del 
suo carattere classista, del-
1'uso che di essa viene fatto 
nella societn attuale, e quin-
di 1'csigenza di un proccs«o 
di reale rinnovamento che 

non puo andare avanti se 
non attraverso il confronto 
critico — che e inevitabil-
niente anche scontro — fra 
cio che nell 'Umversita oggi 
si insegna e le richieste al
ternative che montano nella 
vita sociale e che trovano 
espressione anche nella lot
ta del movimento studente
sco. 

11 silenzio, certo non ca-
suale, su questi problemi 
chiarisce il reale significato 
della proposta Sullo: essa 
e un tentativo — senza dub
bio piii avanzato eosl della 
2314 come della miniriforma 
Leone — di svecchiare l'or
dinamento universitario ita-
liano, colpendone i piu vi-
stosi aspetti di arretratezza 
ma eludendo il vero nodo 
politico della crisi universi
taria. Per questo l'opposizio-
ne alia riforma Sullo non 
pud investire soltanto le re-
ticenze, le ambiguita, i limiti 
che la contraddistinguono: 
per esempio 1'esigenza di 
una soluzione non compro-
missoria del problema del 
« pieno tempo » o quella di 
un superamento non solo 
formale del potere della cat-
tedra attraverso la rot tura 
dell 'attuale gerarchia e l'in
troduzione di un'unica figu
ra di docente ricercatore o 
la questione dei rapporti nu-
merici fra le varie compo
nenti negli organi di go
verno. 

Al di la di questi punti, 
vi sono due linee di fondo 
che non possono non carat-
terizzare una reale opposi-
zione e alle quali si ispire-
ra, percio, 1'azione dei co-
munisti. La prima riguarda 
la lotta contro l 'attuale 
meccanismo di selezione 
classista, sia rivendicando 
una politica di eHettiva ge-
neralizzazione del presalario, 
sia ponendo l'obiettivo di ri-
muovere tut te quelle condi
zioni che oggi giocano a dan-
no degli studenti lavoratori, 
di quelli fuori sede, dei gio-
vani che provengono da fa-
miglia operaia o contadi-
na; la seconda riguarda la ri
vendicazione di un effettivo 
spazio, di potere e di ini
ziativa, per gli studenti , le 
loro assemblee, gli organi 
di lavoro in cui le assem
blee si articolano: e questa 
la condizione perche alia 
crisi universitaria non sia 
data solamente una pseudo-
soluzione, di esteriore « mo-
dernita » o « efficienza », ma 
perche questa crisi si svi-
luppi, positivamente, inve-
stendo i temi nodali del ruo
lo dell'Universita, del tipo 
di cultura che essa elabora o 
tramanda, dei nuovi rappor
ti con la realta sociale, e 
ponendo cosi I'esigenza di 
una trasformazione profon-
da non solo dell 'ordinamen-
to universitario, ma del con-
tenuto stesso degli studi, del
la loro destinazione sociale, 
dell'uso cui sono finalizzati 
cosi il lavoro di preparazio-
ne professionale come 1'atti-
vita di formazione e di ri
cerca. 

Giuseppe Chiarante 

Mentre continua il f antastico v olo delle Venus 

*%»>*^* ^*^«^«* '•• \ - , - - ' • • S • ' ,4 

^ » * - ' 
l**~ *JJ..1< , - / 

MOSCA — II cosmonauta sovietlco Sclalalov, pllota della t Soyuz 4 >, soltoposto ad un esame delle reazlonl respiratorie e cardlovascolari. Nella foto a clestra: I cosmonaut! Sciatalov (sinistra) e 
Beregovol durante un Intervallo del loro lavoro a Baikonur (Telefoto TASS < l'Unita ») 

SUGGESTIVE IPOTESI SULLA NUOVA IMPRESA SPAZIALE SOVIETICA 

Vicino a Sciatalov una sedia vuota 
Oggi forse la parfema di un'altra cosmonave - Le ipofesi: appuntamenfo, salvataggio simulafo nello spazio, primo 
elemento di una stazione orbifale - In diretta da Baikonur ora per ora - Alia quinta orbifa corretta la rotta 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 14. 

Ed ora la Soyuz deve mo 
strare cio di cui d capace. 
Beregovoi l'aveva collaudata 
a fondo nei novembre scor-
so: Vladimir A. Sciatalov (il 
tredicesimo nome che si iscri-
ve nei libro d'oro della cosmo-
nautica sovietica) ne pilota 
ora una variantc perfeziona-
ta. E' certo che alle 10,30 di 
stamane un capitolo davvero 
nuovo si e aperto nei voli or-
bitali umani. Lc prossime ore, 
i prossimi giorni. ce ne daran-
no probabilmente una testimo-
nianza entusiasmante. 

L'undicesima missione del-
l'uomo sovietico nello spazio 
ha avuto avvio. come le pre-
cedenti. dal cosmodromo di 
Baikonur nei Kazakstan sotto 
gli occhi delle telecamere e 
di centinaia di scienziati. tec-
nici e giornalisti. Dopo un'ora 
esatta. tutta l'Unione Sovieti 
ca ha potuto vedere sui tele-
schermi la manovra della par-
tenza e successivamente as-
sistere ai primi reportage da 
bordo della Soyuz 4 

Seguiamo anche noi la suc-
cessione dei Fatti. E' una ge-
lida mattinata invcmale. Po-
co prima del sorgere dc] so
le il termometro segnala 22 
gradi sotto zero e si sono do-
vute riscaldare le strutture 
del missile. Alio prime, incer-1 

te luci del mattino il grande 
piazzalc n*M quale e collocata 
la rampa di lancio con al pro
prio ccntro la svettante e 
biancn mole del vettorc poli 
stndio. e gremita di persone 
intabarrate. Sciat-alov giunge 
in auto e ha un rapido collo-
quio col capo della missione 

spaziale goveirativa. L'argo 
mento e la salute e lo stato 
d'animo del cosmonauta. Poi 
egli si avvicina all'ascensore 
incastellato in una torre a tra-
liccio sulla sinistra del mis
sile. Un gesto di saluto verso 
gli astanti. 

La cabina scorre \erso l'ai-
to per trenta second i. si fer-
ma all'altezza dell'ultima ter-
razza coUocata al punto di 
contatto fra il terzo stadio e 
la capsuia contenente la co 
smonave. Ancora un saluto da 
lassu e poi il cosmonauta va 
a sdraiarsi nella poltrona ana-
tomica modellata sul suo cor
po. all'interno dell'abitacolo 
di comando della Soyuz. Su
bito da 11 giungono al oentro 
di eontroUo a terra la sua 
voce e la sua immagine. Ini-
2ia la verifica degli organi di 
bordo che si prolunga per va-
rio tempo. 

Alle 10 esatte. dopo uno 
seambio di battute scherzose 
(« vi riiigrazio — dice Vladi
mir — per avere ben riscal-
dato la cabina ») il centra di 
comando annuncia che si ini 
zia l'ultima mezz'ora prima 
della partenza. Le molte per
sone che si trovano sul piaz-
zale si ritirano. Le prime 
strutture mobili attorno al 
missile vengono allontanate. 

Alle 10.25 il centra di con-
trollo annuncia l'inizio degli 
ultimi cinque minuti. Berego 
voi assume il contatto telefo-
nico col cosmonauta a bordo. 
Gli chiede gli indici dei mec 
canismi. lo esorta a non agi-
tarsi. gli consiglia di respira-
re profondamente. Formale 
richiesta del «tutto in ordi-
ne » a bordo. Sciatalov da pie-
na assicurazif>ne. 

Ore 10.28: la grande strut-

MOSCA — II pilota cosmonaula Vladimir Sciatalov all'interno della « Soyuz 4 » durante una delle 
riprese televisive in diretta dalla TV sovietica 

tura contenente l'ascensore si 
piega verso sinistra- Attac 
cato al missile rimane solo 
un ultimo braccio: quello del 
contatto telefonico. Inizia 1'av-
viamento dei motori. Berego 
voi invita il suo collega a con-
trollare sc le cinture sono be
ne allacciate e insiste: < re-
spira piu pro/ondamente.... 
ancora. ancora... ». Anche la 
ultima struttura esterna si 
distacca. Una fiammata fuo 
riesee dagli ugelli dei quattro 

Milioni di citfadini hanno assistito alia partenza di Soyuz 4 

Cosi il volo alia TV sovietica 
« Amur» e «alba» dialogano a distanza - II primo reportage dallo spazio di Sciatalov - Un'attesa 

che dura dal 1963 - Corone di fiori all'urna di Koraliov, padre degli sputnii ik 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 14 

— Qui Amur... la rwtw trema 
cojne un truon cavallo prima 
della corsa... tutto bene. SOTIO 
pronto. A toi Zand. 

— Qui Zarid... Ti piace Que
sta sensazione? Ce molto vento. 
II rer.U* fa doi-ir/are la nar-e .. 
Rerpira pat projondamente 
adesso... La tua macchtna & 
xn ordine. tut'.n e a potto E" un 
peccato che lu non fo'sa vfdere 
adesso d missile., bianco, bel-
Ussimo. 

Fuon — julIa grande p:anura 
di Baikon-or — c'e un freddo 
gel.do: il telecTomsta (cne ci 
ha mfomvito da Baikonur) 
de\-c avere dimentcato d^ 
quo!che parte iJ cjppt-Jio e 
adesso si ajttta accanto al co
smonauta Bere?ov« che assists 
alJa partenza deUamico ed e 
tranqu.llo. \Hadim:ro. d)ce. por-
tera sxuramente a terrmne la 
sua missione. A poco a poco 
tutti si sono aUor:tanati dalla 
p-.sta di lanc;o. 

La \»^.- do! tCT.critc colonnello 
Vladimro Sciatalov. pilota del 
la Sojjuz^i, Riunse aies~o un 
poco piu attutita Dice che 
tutte le cinture sono state al
lacciate. che ha tenuto pre-
sente il conjiglio d' Beregovoi 
(* Ricordati di allentare un 
poco il casco quando entrerai 
\n regime di lancio perchd solo 
cost polrai sentire i propul-

sou... *), che dunque si puo 
incom.nciarc. Ora. una dopo 
l'altra. le dix; torn alia si
nistra della nave SJ staccano 
e per un attimo \ed:amo sul 
teleschermo 1 a^o bianco della 
Soyuz-4. bianco diretto -.er^o un 
cielo gngio p,o.Tibo Poi la 
grande vampata biancorossa 
del lancio e infine ecco la 
Soyuz che sale e d,\enta poLo 
a poco una maeehia incerta 
con 1 quattro puntmi nen dei 
iazz.i. 

— Qui Amur.. Tutto bene. 
Scnto lo stato d tmpondera-
bilitd. Tutto normale. A voi 
Zand. Passo. (Amur — nome 
<h uno d^i grandi fiumi Sibe
rian! — e Zana — alba — sono 
due parole conver.zionali) 

U viaggio e a poena incom:n 
ciato e gia vedjamo su! tele 
schermo (grazie all ottimo ser-
v ẑ!0 della TV sovietica) Vla
dimir Sciatalov che saluta il 
mondo dalla cabina agjtando un 
poco la ma no sinistra per poi 
subito iniziare a la\t>rare. 

Eccolo. un'ora e mezzo dopo il 
bncio di noo.o sul \ideo per 
il suo primo reportage dallo 
spazio. Ci pirla del volo e del 
ensmo con pochissime parole, 
solo quelle essenziah. un rap
porto d*. eose e di fatti. 
La salute, dice, 6 c buona ». gli 
strumenti «lavorano normal-
mentc ». le condizioni di impon-
derabilita < iono sopportabtli », 
nessun aggetU\o, la tensiotve 

ner\T)sa dominata senza sforzi 
perche d volo di oggi non e 
che la continuaiione di una 
Iunga espenenza di pilota da 
caccia. perche domina la con-
sapevolezza che nulla e stato 
lasciato al caso. 

1-a Sovuz e una nave ormai 
collaudat3 ma e anche una 
macch.na < nnona» (lo avtva 
gia detto Beregovoi e pnma an
cora il povero Komarov caduto 

mento di caccia. Oggi ha 41 
anni: un <vecchio». dunque. 
come Beregovoi e — come Be
regovoi — un pilota con venti 
anni e piu di espenenze di 
volo. 

Sciatalov. dicono i dati di 
una breve b-.ografia trasmessa 
dalla TASS. c comunista dal 
'SI ed e nato non lontano da 
Baikonur, a Pctrovlovsk. nei 
Kazakhstan settentrionale. Ora 

con la pnma Soyuz a missione la telen^one ci mostra imma 
g.a comp:uta per un madentc 
occorso^ii dirante latterraggio) 
sulla quile gli sc:enziati .sone-
Uci farnio molto affidamento: 
sara fo--e una Soyu2 la base 
della p.attaforma cosmica per 
i pross.mi viagg; wrso la Luna 
e in qt*esto quidro la missione 
di Saatalov e sicuramente 
molto importante. 

II pilcta. ha detto Beregovoi. 
e degno della nave. I due co-
mandanti delle Soyvz si cono-
scono bene perche Sciatalov 
era pronto a partire, prima ri-
ser\-a di Beregovoi. quando 
quest'ultimo ha portato in volo 
!a Soyuz-3. 

I>a sua attevi ora inccminciata 
nei genn.5io oel 196.1 quando la 
TereU<o\a e B'kovski erano al
ia vngilia del lore volo. Saa
talov che ave.-a studiato Rno 
al '49 nella scuola di aviazione 
di Kacino e poi dal "53 al "56 
alia scuola militare di avia
zione di Mnsca. era allora 
^cecomandante dj un reggi-

gmi della via vita famihare: 
lo vedramo ccsl con la moglie 
Muza IenovTia che lavo-a al mi-
nistero deH'agneoItura, con i 
figli Igor (16 anni) e Elena (10 
anni). coi padre Alassandro 
ferroviere in pensione ed eroe 
dei lavoro soaahsta. Ja madre 
Zo:a: una tipica famiglia ope
raia della soovta sovietica ci: 
oggi. 

A Mosca intanto. mentre mi-
lioni di cittadini seguivano sul
lo schermo il v>ag£K> dclia 
Soyuz-4, un gruppo di cosrfwv 
nauti e di scienziati depositava 
una corona di fiori di fronte 
all'u-na di Kor2l:ov, d crea 
tore dello s.vitnik, che e stato 
il primo «oostruttore capo» 
della cosmonautica sovietica 
e che e morto esattamente tre 
anni orsono. E" anche a lui 
che la scienza sovietica deve 
i grandi suecessi conquistati 
sulla via dello spazio. 

Adriano Guerra 

motori del primo stadio: e la 
partenza. 

II cosmonauta, nei suo leg-
gero abito spaziale e con sul
la testa un casco simile a 
quello dei motociclisti. sem
bra assestarsi meglio sulla 
poltrona. controlla il movi
mento dell'orologio al poLo 
sinistro e inizia a descriverc. 
con un evidente sforzo di ap-
parire sereno e sicuro. I'ef 
fetto del sovraccarico di par 
tenza. D suo rapporto proro
gue mentre il missile comin-
d a a piegare. sempre piu Ion-
tano nei ciclo. Una lunga fu 
mata segna il distacco del pri
mo stadio e l'avvio dei moto
ri del secondo: altra accele-
razione. altro supplcmento di 
sovTaccarico. altra fredda de-
scrizione di sensazioni e di 
dati tecnici da parte del-
l'uomo. 

Sul teleschermo Sciatalov 
appare oomodamente sdraiato 
con la testa leggermente ri-
cur\*a in avanti. a scrutare i 
segnalatori del pannello di co 
mando Accanto a lui. si no-
ta immediatamente. c'e una 
poltrona vuota. La mano sini
stra vibra per un attimo in 
un tremolio nervoso che non si 
sa se attribuire alle vibrazioni 
della macchina o alia rcazio-
ne deH'organismo umaro 

Si stacch il secondo stadio. 
L'immagine televisiva appare 
scossa. ma lo stesso cosmo
nauta assicura che tutto d a 
posto. la direzione del volo e 
stabile, le attrezzature funzio 
nano Poi inizia lorbita. 

I parametri dell'orbita sor>o 
inizialmente i seguenti: peno-
do dj rivoluzione 88 minuti e 
25 socondi; apogeo 225 km. 
perigeo 173 km. inclinazk^ne 
" i .» 1 ; - * A »*C*v%; 
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La trasmittente di bordo 
opera sulla frequenza di 
20.008 raegaherz. Quando an
cora la prima orbita non era 
conclusa. Sciatalov si b messo 
in contatto con la Terra e ha 
svolto il suo primo reportage. 
secondo la tecnica gia inau-
gurata da Beregovoi. 

La Soyuz 4 e infatti fomita 
di quattro telecamere di cui 
due aH'estcrno per poter ser-
\ i re al pilota nelle sue osser-
vazioni su tutti i 360 gradi del-
1'orizzonte (egli pu6 effettuare 
naturalmentc anche osserva-
zioni a vista e riprese attra
verso i due oblo dell'abitacolo 

di comando). Le telecamere 
installate all'intomo servono 
a trasmettere a terra appunto 
l'immagine del cosmonauta e 
della seconda poltrona vuota. 
che alimenta le ipotesi. II 
rapporto di Sciatalov c stato 
molto sobrio: dati sulle sue 
ottime condizioni di salute e 
sul funzionamento delle at
trezzature. E' certo che con il 
passare del tempo, prendendo 
confidenza con la sua situa-
zione. il pilota diverra grada-
tamente piu loquace. 

€ Buon funzionamento delle 
attrezzature > e un modo mol
to stringato di rappresentare 
le moltissime operazioni auto-
matiche o a guida manuale 
che la Soyuz ha dovuto com 
piere dopo l'ingresso in orbi
ta. Anzitutto si e dovuto atti-
vane il dispositivo di stabiliz-
zazione senza il quale, appena 
raggiunto lo stato di imponde-
rabilita. la nave cosmica co-
mincerebbe a roteare attomo 
a se stessa. Poi si sono distri-
catc le grandi. tenui ali delle 
batterie solari: due grandi 
pannelli di 14 metri quadrati 
composti di tante cellule so
lari che rivolte verso la loro 
sorgente. ne captano 1'ener-
gia che serve a ricaricare Je 
batterie da alimenta2ione dei 
sistcmi di bordo. 

Sciatalov. dopo avere spen-
mentato i congegni duvz:onali 
e avere a\"uto dai segnalatori 
la conferma che il vo!o orbi
t a l sta svolgendosi secondo 
le norme, si slaccia dalla pol
trona e inizia a lav ora re. At
traverso l'apposito sportc-llo 
lascia TabitacoJo di comando 
e si porta nella sezione orbi-
tale posta anteriormente e de-
stinata alia attivita scieritifi-

zia le osservazioni sulla Terra 
e sulla coltre nuvolosa. 

Naturalmentc molte delle ri-
cerche riguardano la r^A^ione 
psico-fisica dello stesso pilota. 
La parte essenziale del pro-
gramma e infatti costituita 
dalla osservazione dei muta-
menti che sopravvengono nel
le funzioni psichiche e fisiolo-
giche oVU'uomo durante Tim-
ponderabilita. dalla sua rea-
7iooe e rapacity di ad-itta-
mento e di lavoro. Sciatalov 
6 proprio in ottima forma. La 
frequenza del polso e ecce-
zionale: 66 battiti. La rcspi-
razione e quella di un uorno 

l nelle migliori condizioni am-
bientali: 18 respirazioni al mi-
nuto. 

In effetti la condizione am-
bientale e quella voluta: pres-
sione 800 millimetri della co-
lonna di mercurio. tempera-
tura 19 gradi. 

I J marcia continua in tutta 
regolarita. I comunicati perio
dic! lo confermano. Alle 15 e 
stata compiuta la terza orbi
ta. alle 21 — ora in cui tele-
roniamo — e iniziata l'ottava 
e il pilota riposa ormai da 
un'ora. 

Si svegliera domattina alle 
tre, ora di Mosca. Prima di 
addormentarsi egli aveva con-
sumato una sostanziosa cena. 
Alle 16,35 era stata operata 
una sostanziale correzione 
dell'orbita con l'aiuto dell'im-
pianto propulsore. Cio aveva 
comportato un ritocco dei pa
rametri i quali ora risultano 
cosi modificati: 50 secondi in 
piu della durata del periodo di 
rivoluzione. 12 km. in piu di 
distanza massima dalla Terra 
e 34 km. in piii di distanza . 
minima. 

Poco prima della partenza 
della Soyuz 4, Beregovoi av-
vicinato dall'inviato della tele-
visione. aveva detto che la 
tranquillita di Sciatalov era 
dovuta non solo alle qualita 
personali dell'uomo. al suo ca
rattere e al suo fisico. ma an
che alia consapevolezza del 
valore della macchina che gli 
era stata affidata. 

La Soyuz — aveva ripetuto 
Beregovoi — e la nave orbi 
tale piu perfetta die esista: 
dotata di eomundi automatic I 
e manuali. di doppi sistemi. 
di alta manov rabilita (si puo 
allontanare s^itto guida per 
1300 km. e puo compierc mo-
vimenti rotatori su tre diversi 
assi), e capace di accostare e 
agganciare altri corpi in volo. 
e moito capiei.te (nove metn 
cubi di abitacolo tra la 3ezio 
ne di comando e quella di la
voro). 6 fornita di sicuri si
stemi di movimento (una cop 
pia di motori capaci di una 
spinta di 800 kg. per le ma-
novre piu complesse e per la 
discesa. e tutta una rcte d: 
piccoli motori per le manov re 
secondane). 

Fra !e molte apparecchia 
ture del pannello di comando 
risultano i calcolatori elettro 
nici. l'orologio per il tempo 
a&soluto e il tempo relative 
e un divertente apparecchjo 
costituito da un globo su cui 
il pilota pud vedere. ad ogn; 
istante. la posizione della sua 
nave rispetto alia superfic:e 
tcirestre. 

La prima giornata e conclu
sa. Tutti la considerano una 
vigilia. Ma di che cosa esat 
tamente? Domani forse un'al
tra Soyuz salira negli spa-
zi. Sara anch'essa pilotata? 
Ricordiamo cio che ci di>se 
Boronzowi nei nov ombre vor-
so: la Soyuz puo osp.tare 
piii persone. 

La poltrona vuota. insieme a 
\oci t'ue M rincorrono a Nlo-
sca. alimenta le piu vane 
ipotesi. Si trattera di un « sem-
plice » appuntamento in orbi-
^•> syi*ii\\. u^liO JJll>Va i l l uiKi 

spettacolare salvataggii) nel
lo spazio. simulato natural 
mente? O. ancora. la prima 
fa^e di costruzione di una 
comp!es<;a stazione orbitale? 
Le voci dicono che *ara for
se la soconda ipotesi a verifi 
carsi. Finora tutte sono possi 
b:l:tu tcorjebc. Nci prosoim» 
giorni. o nelle prossime ore. 
potrebbero trasformarsi m 
realta operante -

Enzo Roggi 
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