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II « treno spaziale » formato dalla Soyuz II e dalla stazione scientifica orbitante Salyut, in un disegno diffuso dalle agenzie sovietiche. Delia grande base, 
la prima in funzione nel cosmo, si intravedonc, nel disegno, i diversi settori . 

Continua il lavoro dei cosmonauti a bordo della «casa tra le stelle» 

DALLA SALYUT MINIERA PI NOTIZIE 
Secondo cambiamento di orbita - Controllo delle ap parecchiature ed esperimenti medico-biologici - Do- * 
brovolski, Volkov e Patsajev in perfetta forma si esib iscono davanti alle telecamere - Forse la Soyuz rimar-
ra attaccata per sempre alia base scientifica orbitante - Altre ipotesi sugli sviluppi delVesperimento 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9. 

c Ambra chiama Alba », « Parlate pure Alba vi ascolta ». 
c Qui Ambra, ecco i nostri parametri: apogeo 265 chllomefrl, 
perigeo 239, periodo di rivoluzione 89 mlnuti, Incllnazlone del-
l'orbita gradi 51.6. Un momento restate in ascolto: ora ve-
diamo dall'obld una cosa interessante. E' come una bufera di 
neve, sono delle particelle bianche che stanno esplodendo 
nello spazio; scorgiamo anche 
la bandlerina che svetta sul-
1'antenna della stazione. sven-
tola come se ci fosse il ven 
to». Ecco. e cominciata cosl 
anche stamane la terza gior-
nata della troika spaziale so-
vietica (Gheorghi Dobrovo-
ski. Vladislav Volkov, Viktor 
Patsajev) che lavora a bordo 
della prima stazione orbita-
le «a lungo termine di esi-
stenza ». 

La « Salyut». anche stamane, 
ha subito una correzione di 
rotta. la seconda fino a questo 
momento. L'apogeo e stato 
portato a 282 chilometri e il 
perigeo a • 259. 

La base scientifica — che e 
formata dalla stazione Salyut 
lanclata il 19 aprile scorso 
e dalla astronave Soyuz-ll 
lanciata domenica — prosegue 
quindi regolarmente il suo 
viaggio negli spazi slderali tra-
smettendo a terra fe cioe al 
centro di comando situato « in 
una zonaw dellUnlone Sovie-
tica che nel linguaggio cifrato 
viene individuata con il nome 
di « Alba ») dati ed informa-
zioni tecniche. scientifiche. fisi-
che e biologiche. 

A bordo della glgantesca 
« casa tra le stelle » (cosl 1'ha 
definita la Komsomolskaia 
Prauda) si svolge, infatti. un 
lavoro intensissimo. I tre co
smonauti — precisa la Tass — 
sono impegnati nel sintoniz-
zarp i vari apparecch! che de-
vono svolgere esuerimpntl me
dico-biologici che gia in una 
preredente missione. quella 
della Sovuz-9 di Nikolaiev e 
Spvastianov. erano stati Ini-
ziaM con surcesso. 

II morale dell'equipaseio e 
quindi ottimo e le condizioni 
di salute sono normali Non 
resta che attendere le prossi-
me ore per vedere quah saran-
no le novita di questa erce-
zionale imoresa della scien
za sovietica. 

Al momento attuale — stan-
do anche ad alcuni commenti 
degli osservatori e alle voci 
che circolano a Mosca — tut-
to lascia prevedere che la 
Soyuz. che oramai forma un 
tutt'uno con la Salyut. sia de-
stinata a restare agganciata. 
Si pone cosl il oroblema del 
rientro a terra dei tre che po 
trebbe awenire con una nuova 
astronave che andrebbe ad as-
ganciarsi alia base spaziale per 
alcuni minuti e cine il tempo 
necessario per il trasbordo 

La nuova cosmonavp dovreb-
be pero essere guldata da un 
•olo uomo per essere in grado 
di ospitarne a bordo altri tre. 
Restando sempre nel campo 
delle ipotesi. e mantenendosi 
per5 piu vicini alia realta. alcu
ni osservatori fanno notare che 
la Soyuz-U potrebbe invece 
sganciarsi, chiudere il portel-
lo ermetico e ripartlre per la 
Terra. La Salyut resterebbe co
sl in attesa ai « altri ospiti ». 

Naturalmente, l problem! 
che si pongono sono immensi. 
Basti pensare a tutta la del!-
catissima fase di asigancio che, 
come ci hanno soiegato i tee-
nici. e di estrema difficolta 
poiche la Soyuz — pur se di 
grande struttura — ha dovuto 
sostenere un impatto oon un 

« corpo » gigantesco Se nel cor-
so dell'operazione di aggancto 
ermetico si fosse infatti verifl-
cato un minlmo squilibrlo 
funo spostamento, una acce-
lerazione ecc.) la missione sa-
rebbe stata seriamente oom-
promessa Invece tutto e anda-
to bene Ecco perche gli osser
vatori fanno ogei notare che 
uno dei motivl che pMrebhero 
Indurre i tecnici a rinunriare 
alio sgancio della Soyuz 11 
(che oramal forma un aopen 
dice non trascurahile della sta
zione) potrebbe essere oroprio 
questo 

Intanto, mentre 1'attenzione 
di tutto il mondo continua ad 
essere concentrate sul sucoesso 
della scienza sovietica. i giorna-
li di Mosca pubblicano ample 
Jalormazioni sull'attlvita della 
Mazione or bl tale. 

La Pravda dedJca all'aweni-
mento il suo editor!ale sotto-
Mneando che gli «scienzia-

ti, gli ingegnerl, 1 tecnlci e gli 
operai sovieticl attuano, con 
forza e con coerenza, il pro-
gramma di lavoro scientifico 
spaziale gia delineato nelle di-
rettive del XXIV Congresso ». 
«Con la Salyut — prosegue il 
giomale del PCUS — la no-
tra scienza e stata dotata di 
un nuovo, potente mezzo che 
serve per una piu rapida at-
tuazione dei meravigliosi planl 
del quinquennio spaziale. II no-
stro governo, lnoltre, sottopo-
nendo all'esame dell'ONU il 
progetto del trattato sulla Lu
na riconferma ancora una vol-
ta la nobile aspirazlone del 
popolo sovletico ad indlrizza-
re i success! nel camoo dello 
studio e dell'utilizzazione dello 
soazio per il rafforzamento 
della causa della nace. per la 
comDrensione reciproca. per la 
collaborazione fra gli Stati n. 

Alia Pravda fa eco la Litera-
turnaia Ga?eta che scrive che 
orrnai « e tempo di nuove sco-
nerte». mentre la Sovietskata 
Rossia sottolinea il valore sto-
rico delle prime a veelie di la
voro nel cosmo n. L'atmosfera 
e ouindi di entusiasmo. di or-
gogllo e, soprattutto. dl fidu-
cia per le possibility nuove 
che si aprono nel campo della 
utilizzazione dello spazio 

La stessa Pravda presentan-
do un interessante articolo 
dello scienziato Lidorenko de-
dicato al funz'onamento dei si
stemi energetic! della base sna-
ziale scrive che « il sole alimen-
ta sia oggi con la sua energia 
molt! apparati soaz;ali. com-
presa la nostra Salyut». 

Lo scienziato spiega poi co
me viene raccolta ed utilizza-
ta tale fonte di energia facen-
do rilevare anche che nello spa
zio, a causa delle condizioni 
di imponderabilita, del vuoto 
profondo e della varlazione 
continua di temperature, e 
questo. per ora, l'unlco siste-
ma per ottenere Tenergia ele^ 
trica. 

« Attualmente — scrive Lido
renko — sono gia state indi
viduate le vie principali di 
sviIupt»o del sistem! energetic! 
autonoml che servono perfor-
nire 1'energia elettrica agli im-
pianti automatic! non stab'li. 
S: tr^ttn. in orimo Juo?o. del
la trasformazione immediata 
dell'energia chimica. termica. 
nurleare e solare in quella 
elettrica. Di particoiare inte-
resse — prosegue lo scienzia
to — sono le ricerche che ri-
guardano 1 trasformator! ener
getic! a termoemissione e i 
generator! termoelettrici che 
utilizzano 1'effetto del riscal-
damento nucleare. solare o 
chimico i). 

« A bordo della Salyut — rt-
Ieva poi Lidorenko — si trova 
tin e'ettrogeneratore che e for
mato da un generatore prlma-
rio dl base, da trasformator! 
e semicondutton di battene 
solari, da sistemi automatici 
e, infine, da un accumulatore 
chimico dl energia. 

Da allora molti pass! in a-
vantl sono stati compiuti e 
negli ultlmi anni, grazie ai 
nuovi materiali semicondutto-
ri, e stato elevato il rendi-
mento dei trasformaton d) 
energia ». 

«II fototrasformatore lnstal-
lato sulla Salyut — prosegue 
Lidorenko — risponde alle 
piii severe esigenze tecniche 
perche assorbe 11 massimo pos-
siblle di energia e, nello stes-
so tempo, non si nscalda ec-
cessivamente. II fototrasfor
matore resiste poi alle corren-
ti di particelle ad alte energie 
senza essere dotato di prote-
zioni antiradiazione. Le batte-
rie solari. infatti, s! liscalda-
no flno ad 80 gradi centlgra
di e si raffreddano fino a 
meno 150 gradi, quando cioe 
la base spaziale rlentra 
nella zona d'ombra. Ed e que
sto il momento piii dehcato. 
Ma i nostri sclenzlatl lo han

no rlsolto sfruttando l'esperien-
za del Lunachod che rlesce 
puntualmente a superare le 
terrlbili nottl lunar!. 

Carlo Benedetti 

Duro a spegnersi il fuoco delPEtna 

CATANIA. 9 
Sia pure a rilento continua l'attivita 

effusiva deU'Etna. Delle cinque bocche 
che si sono aperte a quota 1850, solo 
due rimangono attive, la velocita del 
magma e costantemente ridotta per cui 
sembra escluso qualsiasi pericolo per i 
centri abitati. Infatti mentre una delle 
due colate si disperde sotto le lave 
gia raffreddate, 1'altra continua a ri-

versarsl in un anfratto naturale, dove 
si e creato una sorta di lago incande-
scente. Di qui la lava straripa piu a 
valle In alcuni punti dando vita a 
ramiflcazioni di scarsissima entita. 

Turisti, in particoiare stranleri, si af-
follano sulle pendici deU'Etna per as-
sistere ad uno spettacolo naturale che 
non ha eguali in Europa: una curiosita 
legittima se si pensa anche a quanto 

interessante sia il fenomeno anche dal 
punto di vista scientifico. Purtroppo le 
campagne continuano ad essere seria
mente danneggiate dall'eruzione ed e 
questo il flagello meno spettacolare 
ma piu serio che il risveglio deU'Etna 
ha scatenato. Tutta l'economia della 
zona agonizza, sotto i ruscelli di lava. 

Nella foto: una visione notturna della 
lava incandescente. 

Conferenza deilo scienziato sovietico a Brescia 

L'ACCADEMICO A. G. MILEIKOVSKI 
SUL PROGRAMMA Dl PACE DEL PCUS 

Lo svi luppo de l la lot ta antimperial ist ica e anticapital ist ica ne l 
dro de l la compet iz ione pacif ica fra i due s istemi 

qua-

BRESCIA, 9 
II prof AG. Mileikovski, 

membro dell'Accademia delle 
Scienze delllJRSS. ha tenuto 
lunedi sera a Brescia, nel sa-
lone della Cavallerizza. una 
applaudita conferenza sul te
nia: « La competizione econo-
mica dei due sistemi e 1'acu-
tizzazione della crisi genera
te del capitalismo alia luce del 
XXIV Congresso del PCUS». 

Presentato dal segretario 
della Federazione del PCI, Gi
ro Torri. il prof. Mileikovski 
ha esordito sottolineando co
me il glovane slstema sociali-
sta, che si contrappone al ca
pitalismo. vede crescere con-
tinuamente la sua Influenza e 
come remulazlone fra i due 
sl3temi sia dlvenuta ormai una 
delle leggi fondamentali dello 
sviluppo mondlale. 

Sotto la spinta delle forze 
rivoluzionarie, il distacco dei 
paesi dairimperialismo awie-
ne non piu in conseguenza de-
gli sconvolglmenti provocatl 
dalla guerra, ma In condizioni 
di pace, sotto 1'emulazlone pa
cifica fra 1 due sistemi. An

che negli Stati a capitalismo 
avanzato come la Francia e 
l'ltalia — ha proseguito Mi
leikovski — ove eslstono fort! 
partiti comunisti ed una pro-
fonda tradizione di lotta di 
classe, i lavoratori sono all'at-
tacco non solo contro i singoli 
gruppi capitalistic!, ma con
tro tutto il sistema. Negli stes-
sl USA la stabilita politlca e 
scossa dalla lotta del popolo 
negro e dal vasto movlmento 
di massa contro la guerra nel 
Vietnam. 

Del resto, I'unita del mondo 
capitalistico e indebollta dalla 
lotta concorrenziale per l'ac-
qulslzione dei mercati fra i 
tre gruppi (USA, Europa oc 
cidentale e Glapponei; lotta 
che da piO netti contoml alle 
vecchie contraddizlonl impe-
rialistiche, che hanno gia nel 
passato gettato 11 mondo nel
le guerre. Un metodo tradl-
zionale dl risolvere le contrad
dizlonl che non pud piu esse
re applicato perche e muUta 
la struttura del mondo. Se ft 
un errore sottovalutare rim-
periaUamo (finche eslste, ri-

mane il pericolo di guerra) 
bisogna sottollneare che awie-
ne in tutto il mondo un va
sto movimento per la pace 
consapevole, che e possibile 
uscire dal circolo vizioso della 
guerra sulla base della coesi 
stenza pacifica e dell'emulazio-
ne fra 1 due sistemi. 

Basandosi su queste tenden-
ze. il XXIV Congresso del 
PCUS ha prospettato un co-
raggioso ed ampio program-
ma di lotta per la pace. In 
Europa mediante la riduzione 
delle forze annate nel blocchl 
militari contrappostl e la pro-
spettiva della loro autollquida-
zione a breve termine, nel 
mondo attraverso reliminazio-
ne dei focolai dl guerra crea-
ti dairimperialismo nell'Asia 
sud-orlentale e nel Medio O-
riente. 

Negli oblettlvl del piano 
quinquennale, 11 nono, vi e an
che 1'elevazlone del benesaere 
materiale dei clttadinl sovie
ticl. Nel periodo 19711975 I 
reddltl real! della popolazlone 
aumenteranno del 30 per cen

to; per aumentare i salari ver-
ranno stanziati 22 miliardi di 
rubli, contro i 10 del piano 
precedente. Una posi zione pre-
minente verra data all'indu-
stria Ieggera e la stessa indu-
stria pesante verra ampiamen-
te utilizzata per ki produzio-
ne di beni di largo consume 

Sono previste una rapida 
ascesa deU'agricoltura ed una 
forte spinta nel campo della 
edillzia abitativa tale da con-
sentire a 60 milionl di perso-
ne dl migliorare la loro condl-
zlone di alloggio. Un piano. 
dunque. di progresso e di pace. 

Ha fatto segulto un ampio 
dlbattito. Mileikovski ha rtspo 
sto a numerose domande sul
la partecipazione popolare al
ia preparazione del piano quin
quennale, al ruolo nuovo del 
slndacati neU'URSS. alia giu 
sta scelta leninista di vie na-
zlonali al social Ismo. 

Durante il suo breve sog 
giomo a Brescia, Mileikovski 
ha vlsitato la citta ed e stato 
ricevuto, in mattinata, dal sin-
daco prof. Bruno Bonl. 

« » 

La scomparsa di un 

grande dell'editoria 

Arnoldo 
Mondadori 

capifano 
d'industria 

Una relativa spregiudi-
catezza e disponibilita 
nella scelta degli autori, 
anche nel periodo fasci-
sta _ Dai « Classici ita-
liani » alia « Medusa » 
agli « Oscar » - Trenta-
due milioni di volumi 

all'anno 

La storia della vita di Ar
noldo Mondadori e la storia 
della nascita e dell'imponente 
crescita di una grande indu-
stria moderna, la maggiore 
industrla editorlale italiana, 
che estende la sua zona d'in-
fluenza a livello internazlona-
le, non solo per la presenza 
sui mercati esterl, ma anche 
per i legaml finanzlari stabi-
Uti col grande capitate, fin 
da quando — nell'immedlato 
dopoguerra — la Casa editrlce 
rinacque e si rlstruttur6 con 
gli aiuti amerlcani deU'ERP; 
per il 1969 si e parlato di un 
latturato dl 70 miliardi di li
re, oggi le officlne di Verona 
producono trentadue mllloni 
di libri l'anno per conto di 
vari edltori, 167 milioni dl 
copie di periodic!, 105 milio
ni di opuscoli; tutto il gruppo 
vanta piu di clnquemila di-
pendenti. Un complesso indu-
striate quindi che fa senti
re il suo peso neU'economia 
nazionale, ma che a Milano 
e ancora sentito da larga par
te dell'opinione pubblica co
me un mlto tiplcamente citta-
dino: 11 mito deU'uomo che. 
grazie alle forti qualita per
sonal! e alia benevolenza di 
una borghesia aperta al rico-
noscimento del meriti, s'e 
fatto da se la sua fortuna, 
proponendosl poi come mo-
dello ai propri dipendenti e 
collaborator!. 

Mondadori si presenta sulla 
scena (e questa rlmarra una 
caratteristlca domlnante dl 
tutta la sua vita e la sua at-
tivita) con la piu larga di
sponibilita: inizia la sua at-
tivita con «La tlpografia So-
ciale» legata ad element! del 
socialismo mantovano nel 
1912, stampa libri per ragazzi 
(accostando a Capuana e Goz-
zano Beltramelli e Monicelli), 
durante la prima guerra mon-
diale fonda rlviste desinate 
ai soldati al fronte. dopo la 
prima collana d! narrativa 
«Le grazie» (1919-1921) nel 
1924 promuove un »< Manife
sto per la nuova letteraturaw 
raccogllendo intorno a se e-
minenti figure come Croce e 
Pirandello; ma una vera 
svolta per la casa editrlce fu 
nel 1926 l'inlzio della pubbli-
cazione delle opere dl D'An-
nunzio, con le quail essa as-
sunse immedlatamente una 
nuova dimensione nazionale e 
si presento come lo strumen-
to piu maturo per sostenere 
a un livello dl decoro e di 
dignita la politica culturale 
del regime, che si riftette in 
un catalogo ben dosato, dove 
trovano spazio via via col lane 
di narrativa non mai casua-
li, spesso meritorie (basti ri-
cordare la celebre «Bibllote-
ca romantica» diretta da G. 
A. Borgese), culminate nella 
«Medusa» fondata nel '33, 
che propone autori come 
Mann e Faulkner, GIde e 
Hemingway, D.H. Lawrence e 
Mauriac), e accanto ad esse 
collane di varieta per gl! a-
dultl e per i ragazzi, con una 
predilezione per le curiosita 
e rinformazione generica e 
un certo dislnteresse per la 
sagglstica, vista come un 
campo piu insidioso e com-
promettente rlservato a pochi 
specialist!. 

Perch6 non si pud certo dl-
menticare che Mondadori po
se sempre al centro dei suoi 
programmi il problema della 
diffusione dei propri prodotti, 
della creazlone di un'industria. 
Ecco allora, fin dagli anni 20, 
il moltiplicarsi dei periodic!, 
dei settimanali, da quell! de-
stinati alia cultura medio-
borghese che dicevamo. all'in-
finita produzione d'evasione 
per giovani e adulti, da «To-
polino» ai gialli e, in tempi 
piu recenti, ai rotocalchl fern-
minili. alle collane di fanta-
scienza, ai fotoromanzi. 

Questa sensibilita tutta mo
derna alia necessita di una 
sempre piu larga diffusione 
del libro. ha fatto di Monda
dori il protagonista dell'indu-
stria dell'economico dal se
condo dopoguerra in poi. con 
la creazlone della aBiblioteca 
modema Mondadori». che fe-
ce rapidamente circolare Pi
randello. Verga, Goethe. D'An-
nunzio; ma successivamente 
estese ulteriormente la rete 
dei propri autori. attraverso 
una serie di convenzioni con 
altri editori. che gli consenti-
rono di fare deU'ultima col
lana economica, «Gli Oscar », 
uno degli strumenti piu effi-
caci di diffusione della cul
tura 

Queste caratteristiche del-
l'uomo e deU'industriale Mon
dadori, hanno consentito alia 
casa editrlce di costruirsi un 
patrimonio eccezionale di au
tori, anche al di la degli sche-
mi ideologic! che davano lo 
indirizzo alia produzione nel 
suo complesso: e'era D'Annun-
zio alle originl, ma poi ci fu-
rono tutti gli scrittori della 
a Medusa* e i poet! dello 
«Specchio», e gli studios! da 
Cardarelli a Quasimodo, da 
Sala a Montale, di vario orien-
tamento chiamati a curare i 
classici della letteratura e del
la fllosofia; 

La sua vita s'interrompe nel 
momento in cui piu pressanti 
si fanno le esigenze di ristrut-
turazlone produttiva del set-
tore: anche una casa editrlce 
come la Mondadori tende a 
trasformarsi in un grande 
complesso che cerca nuove zo
ne d'investimento e nuove 
forme d'intervento; il libro e 
il settimanale saranno affian-
catl dalla videocassetta. 

Gennaro Barbarisi 

Lettere— 
all9 Unitec 

Un calabrese "\^x 

al Nord agli elet-
tori meridional!: 
« Non votate per chi 
ci ha scacciati» 
Cara Unlta, 

sono uno delle ivux ml-
gllaia dl meridional'- venuii al 
Nord dalla Calabria, perche 
al mio paese e'erano e ci so
no miseria, fame e disoccu-
pazione. Lavoro in qualita dl 
operaio in una grande indu
strla dolclaria di Milano sin 
dal 1961, assleme a centinaia 
di lavoratori meridionali e del
le isole, tostretti a fare tur-
ni notturni massacranti e 
molte ore straordinarle, per 
poter mandare una ventlna di 
mila lire al mese alia moglie 
e alle famiglie lontane (che 
non sono neppure sufficienti 
per comprare il pane e il lat-
te ai bimbi). 

lo sono stato eletto membro 
di commissions interna quale 
rappresentante della CG1L e 
da died anni a questa parte 
ho pariectpato in prima per
sona alle lotte, a volte duris-
time, per i contratti e per le 
riforme. Nol meridionali pen-
siamo che le cose non possono 
cambiare in meglio ni per nol 
n6 per i lombardi, se non si 
muta indirizzo politico, se non 
si dice basta alia DC e ai 
suoi complici che da anni co-
stringono mlgllaia di lavora
tori del Sud a trasferirsi al 
Nord o all'estero. disgregan-
do le famiglie, e tutto questo 
per guadagnare un mlsero sa-
lario che non basta neppure 
per le prime necessita. 

Sono certo che migliaia di 
meridionali come me voteran-
no per il PCI. Ma vorrel Ti-
volgere un appello a tutte le 
forze calabrest, pugliesi, lu-
cane e delle isole, affinche 
non un solo voto vada a quei 
governi e a quel partiti che 
nulla hanno mai fatto per i 
lavoratori del Sud ed hanno 
disatteso le aspettative di tut
ti i lavoratori. 

Sono costretto a chiederti, 
cara Unlta, di non pubbticare 
il mio nome, per ragioni che 
comprenderai. Fraterni saluti. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

DC mafiosa 
anche in TV 
Cara Unlta, 

vorrel fare ancora rilevare 
le discriminazionl della TV 
che, nei telegiornali della do
menica sera, quando riferi-
sce sui discorsi della giorna-
ta, ci mostra un oratore per 
ciascun partito, con la solita 
<r eccezione » riservata alia DC. 
Per questo partito di maflosi 
e di prepotenti, infatti, si usa 
un trattamento di riguardo: 
prima ci fanno sentire il co-
mizio del segretario o di un 
vicesegretario, e poi, con la 
scusa che e presidente del 
Consiglio, e'e I'immancabile 
discorso di Colombo (che, si 
badi bene, non parla in ve-
ste di leader governativo, ma 
come esponente democristia-
no che si sente in obbligo 
— specialmente in questo pe
riodo preelettorale — di fare 
soltanto dello smaccato anti-
comunismo). 

B poi vorrei fare un'altra 
osservazione, legata in parti
coiare alia trasmissione tele-
visiva delle 20,30 di domenica 
30 maggio. Mentre per tutti 
gli altri partiti la TV ripren-
deva in modo vistoso il pub-
blico presente al comizi, quan
do ha riferito del discorso 
dl Berlinguer si e limitata a 
farci vedere Voratore e il pal-
eo, quast che il vicesegreta
rio del PC I parlasse al vento. 
Certo che quelll della TV so
no bravissiml nel far appa-
rire come migliaia le centi
naia di spettatori di un co-
mizio dc o socialdemocrati-
co; e nel far flgurare solo 
come centinaia le migliaia dl 
persone presenti ad un co-
mizio comunista. 

Cordialt saluti. 
ANDREA PERAZZONI 

(Roma) 

Altre lettere in cui si de-
nuncia la faziosita della TV 
in questa campagna elettora-
Ie ci sono state scritte da E. 
F. di Correggio. Luigi BALDI 
di Monterotondo, Alessandro 
CORRADO di Napoli, Aroldo 
TEMPESTA di Pesaro. Giu
seppe VIZZINI di Foggia. 

La «liberta» 
secondo certi com-
missari del concor-
so magistrate 
Carl compagnl, 

ho partecipalo al famige-
rato concorso magistrate it 
29 maggio a Roma (via Guic-
ciardmi), davanti aU'ottava 
Commissione, dei cui iHustri 
componentt non conosco pur
troppo *f nome: segnalo co-
munque U loro operato che 
mi sembra degno di nota e 
simbolico delta situazione del
ta nostra scuda. 

11 mio programma com-
prendeva te opere di Freinet 
e Makarenko, di cui i com-
missari conoscevano probabil-
mente solo la qualtflca di 
rnrossi* e «sovversivi m, ed 
in questa direzione soltanto 
si • e svolta Vtnterrogaztone, 
brevissima. Attraverso una tn-
degna serie di «confronti» 
(uno, a titolo d'esempio, tra 
il contenuto pedagogico del-
I'opera di Freinet e dei Pro
grammi mtnisteriali del 19SSH. 
dando ineducatamente sulla 
voce ad ogni argomentazione, 
pretendevano dimottrare e 
farmt ammettere che I'unico 
elemento importante nell'ope-
ra del due pedagogisti era 
una loro presunta negazUme 
della Uberta, nient'altro ll in-
teressava; inutile, naturalmen
te, ogni chiarimento sul con
cetto di Uberta. Inutile an
che perche il loro e concetto 

dl Uberta», oltre che dalla 
{ natica repressiva durante la 

nterrogazlone, e stato chla-
rito al momento della sto
ria, quando un commissario 
ha tagliato corto sulla Resi-
stenza dichiarando che il ?5 
aprile I partigiani erano na-
scosti in montagna e l'lta
lia del Nord e stata liberata 
dagli alleati, e se a qualcuno 
va riconosciuto il merito di 
aver 3nlvato le fabbriche • 
le citta itallane, e alia Repub-
blica di Said! Lo stesso com
missario aveva dichiarato id 
un altro candidato, che I'uni-
ca Resistenza italiana e sta
ta la secessione dell'Aventmo. 
Riguardo alia rotta di Capo-
retto, poi, ha deflnito menzo-
gne i documentatissimi argo-
menti del Melogranl. 

GIACOMO MORANTE 
(Grosseto) 

La parita di tratta
mento per le 
donne in polizia 
Caro direttore, 

nel recente passato sono 
state pubbllcate su l'Unita 
alcune lettere di ispettricl ed 
assistentl di polizia (e la cosa 
e stata ripresa anche in al
cuni servizi del compagno 
Marcello Del Bosco) che de-
nunciavano la discriminazio-
ne operata nei loro confronti 
da parte del ministero del-
I'Interno, considerandole co
me dipendenti di seconda o 
di terza categorta. 

In particoiare veniva denun-
ctato il fatto che una recente 
mdennita, quella cosiddetta di 
« rischio», veniva loro corri-
sposta, per legge, in misura 
molto ridotta rispetto ai pari 
grado di sesso maschile (ma 
noi parlamentari comunisti 
abblamo votato contro questa 
normativa) e che, con una 
circolare del ministero, l« 
donne del corpo di polizia 
non ricevevano Vindennita di 
alloggio istituita con legge del 
22-121969 n. 965. 

Vorrei ora informant che, 
in sede legislativa, la commis
sione Affari Internl della Ca
mera, nella seduta del 26 mag
gio u.s., ha approvato I'esten-
sione di detta indennita al 
corpo di polizia femminile, 
contro il parere del rappre
sentante del governo che 
avrebbe voluto rinviare anco
ra la questione. Per rifarsi, 
perb, vi stata subito la solita 
meschlna manovra del gover
no e della maggioranza che, 
accampando pretese difficolta 
di bilancio, hanno imposto la 
decorrenza della correspon-
sione dcll'indennita dall'l gen-
naio 1971 anziche dall'l gen-
naio 1970, come stabilito dalla 
legge originaria. 

Vorrei segnalartl inoltre che, 
in tale occasione, e stato ap
provato all'unanimita un o.d.g. 
presentato dai parlamentari 
comunisti con il quale «si 
invito il governo a predispor-
re i mezzi finanziari necessari 
per equiparare I'intero tratta
mento economico. ivi comvre-
se le diverse indennita. della 
polizia femminile a quelto del 
personate maschile di polizia 
e ad evitare qualsiasi provve-
dimento che non sia rigoro-
samente rispettoso dell'artlco-
lo 37 della Costltuzione». 

ANGELO JACAZZI 
(Deputato del PCI) 

Non li hanno 
voluti sul palco 
dei generali 
Egregio direttore, 

chi te scrive e una partigia-
na combattente, che ha per-
duto il marito bersagliere nei 
campi di sterminio di Maut
hausen, il fratello e il co-
gnato alle Fosse Ardeatine do
po ben 64 giorni di atroci tor
ture. A nome di un folto grup
po di familiari dei Martiri del
le Fosse Ardeatine, pongo que
ste domande: perche il 2 giu* 
gno, 25' anniversario della Re-
pubblica, coloro che hanno 
diretlo la lotta partigiana non 
figuravano fra le personality 
civili e militari durante la ce-
lebrazione? Perche le spose, 
le madri, i figli dei caduti par
tigiani del secondo Risorgi-
mento non erano sul palco dei 
generali? Perche e stata depo-
sta una corona sul Milite 
Jgnoto e non sul mausoleo 
delle Fosse Ardeatine? 

F. SENESI CRICCOMORO 
(Roma) 

Ancora sulla pen-
sione «a l merito » 
Cara Unlta, 

il discorso della compagna 
Giuseppina Canzutti di Mila
no potrebbe esser, a mio pa
rere, ampliato. Tutti sappia-
mo quanto lo Stato italiano 
sia sordo in materia dl pen-
sioni, anche se soUecitate, 
anche se queste costituiscono 
un diritto derivato dalle innu-
merevolt mutue, divenute pa-
nacee che guariscono piii gU 
impiegati che i bisognosi. 

Una pensione spontanea mper 
ticonoscimento m alio scrittort 
Riccardo Bacchetti, che non 
discuto, e cosa che qui non 
pud che sbalordire. Ma que
sta pensione e stata davvero 
spontanea? Questo ml pare 
il nocciolo di tanto frutto. 

Tutti conosciamo le credit* 
economiche lasciate da Ber
nard Shaw, da Hemingway, 
da Gide che sono state non 
indifferentL Da noi uno scnt-
tore ha dunque blsogno d'assi-
stenza pubblica? Quando il 
libro tn Italia e una delle 
*merci» piii care, e i diritti 
d'autore piii grassi? Che non 
si legga e cosa risaputa a 
lamentata, ma arrivare al li-
mite estremo d'una pensione 
d sconsolante. 

Che la cultura fra nol deb-
ba esser eternamente ricava-
ta dalla Domenica del Cor-
riere e dalla Gazzetta dello 
Sport, giornall, fra i moltl 
passlvi, economicamente atti-
vi? Siamo ancora, dopo tanto 
e troppo tempo, nel viottolo 
dove « povera e nuda vat filo-
sofia »? 

MARIANO BOTTO 
(Arensano • Genova) 

A n a i 
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