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I A OEPOSI7IONE G H ^vvocati delle parti , per una qualsiasi causa, 
^ * ' ••**•• ^ ^ * * I ^ I ^ ^ I ^ K raccolgono e mettono a verbale le dichiarazioni 

di un testlmone. In piedi, appoggiati su un tavolo o suite spalle di un volenteroso, 
lungo un corridoio, nell'aula, talvolta persino sui gradini di una scala. E' una 
immagine quotidiana net Tribunal! e nelle Pre ture civili. Mai e presente il 
giudice, come pure sarebbe prescritto 

Perche 
- r 

diminuisce 
la f iducia 
dei 
cittadini 
nella 
giustizia 

DOPO I I FALLIMENTO DEL RANGER 6 

LE SENTENZE CON LA CLESSIDRA 
Per il lavoralore derubalo daH'imprenditore una giustizia lumaca (se va bene) - A tamburo 
batlente gli arbitrati fra induslriali - «Prima li sfratto, poi vedremo se hai ragione» 
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• In quanto tempo un citta-
dino riesee ad ottenere giu
stizia? La domanda investe 
diret tamente quella « crisi di 
fiducia > denunciata dal pro
c u r a t o r generale della Cas-
sazione e dai suoi collcghi 
procuratori delle varie Corti 
d'Appello. Facciamo il caso 
di controversie eon i datori 
di lavoro — un settore parti-
colarmente esteso e molto 
delicato — e andiamo a cer-
care la risposta nei fatti. 

Roberto Pettinari e un gio-
vane commesso che ha gia 
una vasta esperienza e molti 
anni di lavoro alle spalle. E* 
in causa dal set tembre 1960. 
«Sono stato impiegato per 
lungo tempo in un grosso ne-
gozio di tessuti e confezioni. 
Nel '57 ero aiuto-commesso 
quando mi affidarono il re-
parto camiceria. Di fatto ne 
avevo la responsabilita, ma 
la qualifica naturalmente era 
sempre la stessa: insomma 
direttore per il lavoro e per 
le grane, aiuto-commesso per 
la paga. Tre anni dopo mi li-
cenziarono e fui liquidato co
me aiuto-commesso Mi rivol-
si al sindacato della CISL e, 
fatti tutti i conti. risulto che 
avrei dovuto avere circa due 
milioni. Da allora la s tona 
e sempre davanti al Tribuna-
le del lavoro e sempre nella 
fase di prova. Pensi che i te-
stimoni citati sono una ven-
tina e che in oltre t re anni 
ne hanno sentiti tre! Di que-
sto passo per arr ivare alia 
sentenza ci .vorranno . altri 
dieci anni» . 

// caso di 
Dorea Napoli 

Dorea Napoli ha fatto in 
tempo a smettere di lavorare 
e a sposarsi. La sua vertenza 
con il radiologo presso il qua
le fu impiegata dalla prima-
vera all*estate del '61 conti-
nua a « pendere >, come si di
ce in gergo tecnico. « P e r 
20.000 lire al mese dovevo 
lavorare ufficialmente dalle 
8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 
20, ma i'orario vero era sem
pre piu lungo.Quattro tram 
al giorno e si e no il tempo 
per pranzare. AlTinizio il me-

Studi sul 
tobacco 

anthcancro 
in USA 
N E W Y O R K , 3. 

Gli scienziati d.-llo 
Istituto nazionale USA 
per il cancro hanno 
chiesto la collabora-
zione dei tecnici del 
minittero dell 'Agricol-
tura per studiare la 
possibility di eltmina-
re dalle sigarette le 
•ostanze cancerogene. 

Come il nostro gior-
nale ha gia pubblicato 
nei giorni scorsi, stu
di del genere sono gia 
stati compiuti, con ot-
t imi risultati, in Bul
garia: gli scienziati di 
quel paese sono riu-
sciti a eliminare la ni . 
cotinil dalle sigarette. 
innestando su radici 
di pomodoro quelle di 
tabacco. 

Gli studi che si com-
piranno negli USA sa-
rebbero stati soiled-
tati anche dalle gran. 
di case produttrici di 
sigarette, che temono 
una flessione nelle 
vendite per I'intensa 
•ampagna anti-fumo 
• r a in atto. I 

dico mi disse che avrei do
vuto aprire la porta ai clien-
ti, rispondere al telefono e 
rassettare lo studio. In verita. 
oltre tutto questo. dovetti co-
minciare subito a dare una 
mano in < sala raggi >. Un 
lavoro pericoloso in piu e 
sempre per 20 000 lire Nel 
luglio del '61 per aver reagi-
to ad una osservazione ingiu-
sta fui licenziata in tronco 
Chiesi almeno il rimborso 
della tessera tranviaria che 
avevo pagato in anticipo, ma 
il dottore non ne voile sapere. 
" Se non sei contenta vai dai 
sindacati " — mi disse. — ci 
andai. Venne fuori che mi 
sarebbero spettate 40.000 lire 
nl mese, le ferie, gli straor-
dinari, otto giorni di preavvi-
so per il licenziamento e i 
contributi per le assicurazio-
ni sociali: in tut to oltre 200 
mila lire. Chiamato dal sin
dacato e dal mio avvocato, il 
radiologo non si presento 
neppure. Poi fece sapere che 
se mi • fossi accontentata di 
50 000 lire... La causa e fini-
ta, ma della sentenza non se 
ne parla. Per giunta e'e pure 
la storia di questo giudice 
che e sparito. Insomma e pas-
sato tanto tempo che ci spero 
proprio poco. On parente no
stro e in causa da tanti anni 
che non se lo ricorda piii ». . 

La storia del giudice spa
rito e quella del pretore Pa-
leologo. il magistrato della 
Pretura di Roma che da un 
anno deve essere ancora so-
stituito. 

Carlo Tomassetti ha 74 an
ni. Le inadempienze del suo 
ultimo datore di lavoro gli 
hanno pregiudicato — oltre-
tut to — la pensione. «Alia 
mia eta — dice lui-stesso — 
non e una questione da nien-
te. Ho lavorato dal '57 al '60 
in una agenzia per il recapito 
della corrispondenza, soprat-
tut to bancaria. Alle 7 del 
mattino ero io che aprivo 
l'ufficio: facevo il contabile, 
il fatturista. un po' di tut to 
insomma. Avevo 70 anni 
quando fui licenziato, per an-
zianita. con 240 000 lire di 
liquidazione. Mi rivolsi alia 
Camera del lavoro e citai in 
giudizio il padrone dell'agen-
zia: avrebbe dovuto darmi 
circa 1 milione e 20 000 lire 
Siamo ancora alle prove 
Vuole un esempio di rinvio 
della causa? Da dicembre a 
marzo. Non mi meraviglio 
perche conosco vertenze che 
sono durate sei anni. Intan-
to. siccome il datore di la
voro non aveva mai pagato 
i contributi per le assicura-
zioni e siccome la sentenza 
verra chissa quando. prendo 
15 000 lire di pensione al 
mese >. - . ; 

' Tre esempi come mille. co
me centomila Non si trat ta 
di casi-limite. come la causa 
Tercasio che si trascina dal 
1869 ' (novantacinque anni. 
proprio cosi') fra lo Stato 
e alcuni pnvat i necessaria-
mente diversi col passare del 
tempo Di sfuggita: nel 1542 
Giovambattista Tercasio la-
scia, morendo, una parte dei 
suoi cospicui beni per l'isti-
tuazione di un convento. in 
provincia di Salerno, nel qua 
le ricoverare in perpetuo 12 
fanciulle discendenti legilli 
me di al t ret tante famiglie 
designate, dallo stesso testa-
tore Nel 1861. in base alle 
leggi emanate da Ganba!d: . 
la fondazione viene avocati 
dallo Stato Otto anni piu 
tardi i discendenti di una 

esistono pure elementi indi-
cativi). Gli esempi che ab-
biamo indicato, invece, ap-
partengono aH'ordinaria am-
ministrazione E quali sono 
le conseguenze di tale ordi-
naria amministrazione? Chie-
diamolo ad un avvocato. 

« II lavoratore — e si badi 
bene che in questo caso la 
retribuzione e definita « ali-
mentare » — ottiene cio che 
il datore di lavoro gli ha sot-
tratto dopo tre, quat t ro , cin
que anni, se tutto va bene. 
In altri termini, per quanto 
dura la vertenza deve fare 
a meno di somme che gli 
stessi supremi magistrati ri-
conoscono indispensabili per 
vivere, per mangiare ogni 
giorno. E* n a t u r a l e c h e da 
simile stato di cose il lavo
ratore ricavi una profonda 
sfiducia nella giustizia e, ta-
lora, anche nei s indaca t i ' a i 
quali si e rivolto, che pure 
non e 'entrano affatto ». 

I datori di lavoro traggono 
dalla lentezza della giustizia 
un beneficio enorme ed evi-
dente. Mettiamoci nei panni 
di uno di loro: Io non rispet-
to i contratt i e me ne frego 
delle norme assicurative. Be* 
e allora? I miei dipendenti 
mi fanno causa? Si accomo-
dino. Vuol dire che paghero. 
cerio, ma quando? Ho anche 
io i miei legali. E intanto il 
capitale lo utilizzo, mi frutta 
E poi quando passa il tem
po possono succedere tante 
cose.. 

Puo sembrare un'ipotesi 
demagogica, ma se ne puo 
controllare 1'esattezza. II nu 
mero enorme di vertenze con 
tro imprenditori - piccoli e 
medi e li a testimoniare e 
gli stessi giudici non fanno 
misteri. « Noi. spesso — di 
cono — avvertiamo il " con 
venuto ", si insomma la parte 
citata in giudizio, fin dall'ini 
zio della causa, che e desti-
nato a perdere, che ha torto 
Ma la risposta quasi sempre 
e: " proceda pure " ». 

Curioso 
esperimenfo 

* Caso concreto. < Un rappre-
sentante di carta — ci rac-
conta un altro avvocato — 
fu citato da un dipendenle 
che rivendicava da lui 60 out) 
lire. Decise allora di fare un 
curioso esperimento: immobi-
lizzo in magazzmo un quan
ti tat ive di carta p a n , in va-
lore, alia somma nchiestagli 
Alia fine del procedimento 
giudiziario fu condannato a 
pagare le 60.000 lire. Si. ma la 
carta accantonata valeva nel 
frattempo 300 000 lire. II rap-
presentante mi disse che era 
stata la prima causa della sua 
vita e che I'aveva affrontala 
con una certa esitazione. ma 
che ormai era deciso a fre-
ouentare spesso le aule Per 
me — ripeteva — va benis-
simo >. . 

Uno s t rumento per stron-
care questa rateizzazione del
la giustizia. che si t raduce in 
una vantaggtosa speculazione 
per gli imprenditori . i magi 
strati lo avrebbero L'appli-
cazione della «clauso'a di 
provvisoria esecuzione». a 
discrezione dei giudici, con-
senlirebbe di Iiquidare quan
to e dovuto subito dopo la 
prima sentenza favorevole al 
lavoratore. senza at lendero 
uli ul ter ion gradi del guid:-

. „ , , . ' io Fermi reslando il form.i-
delle famiglie beni»ficiate T - ^ j s m o . esasperante e le ca-
ziano uno procedimento g>u- r e n z e s t ru t turah . si potrel»-
diziano per ot tenere la r e , ; i - ; b e q u , n d , d a r e s oddisfazione 
tuzione dei beni e fino ad ogm a c^ v i v e d e I s u o i a v o r o erf 
la sentenza defmiliva — f r a j e stato derubato. nonche rea-
ricorsi. controncorsi e annul- | , 7 z a r e un po' di democraz.a 
lamenti — non e stata ancora n e ] settore che pure ha per 
pronunciata. • insegne la spada e la bilan-

Ecco, la causa Tercasio c cia. Non guasterebbe. Ma i 
sicuramente una eccezione ~,agistrati , n»»n ennsenton,"* 
(quantunque nel paradosso quasi mai alia provvisoria 

esecuzione: anche quando 
un'arma esiste r imane ad ar-
rugginire. 
1 E non e detto neppure che. 
dopo aver aspettato per tan
ti anni, il lavoratore sia cer-
to di ottenere giustizia: ca
pita per esempio che nelle 
more del giudizio l ' imprendi-
tore cessi l 'attivita al rao-
mento piu adatto e tanti sa-
luti. Un sequestro conserva-
tivo preliminare potrebbe 
garant ire il rischio. ma beato 
chi lo ottiene. - Al padrone 
restano tutti i suoi beni, ma-
gari intestati a comodi pre-
stanome, al derubato che ha 
cercato di far valere la legge 
un mucchietto di carta da 
bollo. 
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Giustizia 
da 1 milione ' 

Certo, se la vertenza h fra 
due imprenditori le cose 
cambiano. Pretore e Tribuna-
li camminano troppo lenti? 
Si scavalcano. I contendenti 
ricorrono a un arbi t ra to e 
con qualche milione giustizia 
e fatta a tamburo bat tente 
L'arbitrato — il ricorso cioe 
ad un gruppo di esperti che 
dirimono la controversia sen
za riti e senza formalismi. 
ma che debbono essere re-
munerat i in misura propor-
zionale alle somme in conte-
stazione — e sempre piu dif-
fuso fra i grandi industriali . 
al punto da essere gia previ-
sto nei contratti . Giudici pri-
vati, insomma, cari ma effi-
cientissimi. 

« Casi di sentenze rapidis-
sime — precisa un avvocato 
— esistono pero anche nelle 
aule tradizionali. Pe r gli 
sfratti, ad esempio. II padro
ne di casa fa 1'intimazione e 
il Pretore la convalida entro 
una sett imana, con giudizio 
sommario. Se r inqui l ino ha 
da opporre eccezioni, quelle 
saranno esaminate in seguito 
con procedura ordinaria. Co
me a dire: intanto te ne vai. 
poi. con gli anni . vedremo se 
per caso avessi ragione. Ad 
un mio cliente per esempio 
— un piccolo artigiano vec-
chio e malato ai polmoni — 
ragione la det tero. ma dopo 
tanto tempo che 1'apparta-
mento era eia stato riaffitta-
to ad altri. Ad un " terzo d: 
buona fede" . come si dice. 
intoccabile quindi. La verita 
e che negli stessi codici e or-
dinamenti esistono due giu-
stizie: una per chi pud e una 
per i poveri cristi ». 

Scaffali di fascicoli. Le cause giacciono per anni sotto una lastra di polvere 

Vincenzo e Filippo Rimi 

Ar restati i piii temuti 

capimaf iadi Alcamo 
Erano spariti da due mesi — I loro nomi figu-

ravano nel rapporto dei «54» 

Giorgio Grillo 

Dalla nostra redaxione 
PALERMO. 3. 

I due piu potenti capimafia 
del Trapanese. Vincenzo e Fi
lippo Rimi. padre e figlio. sono 
stati arrestati oggi ad Alcamo. 
Sono stati stanati da dietro una 
finta parete. costruita appunto 
nella abitazione di Filippo Ri
mi. A scoprire 1'ingegnoso na-

Parigi 

Venduto rambasciato 
di Clan Kai-scek? 

PARIGL 3 
Secondo voci che circolano 

negli ambienti diplomatic! di 
Parigi. il governo di Cian Kai-
scek avrebbe venduto il palazzo 
che ospitn la sede della sua am-
ba^ciata a Parigi ad un private 
cittadmo di Formosa, onde evi-
tare che I'edificio venga even
tual mente - sequestrato - per 
essere consegnato alia futura 
ambasciata del governo di Pe-
chino. 

Queste voci hanno trovato 
una eco suH'edizione parigina 
del iVeuj York Herald Tribune. 
ma tono state smentite da un 
l>ortav»>ce deli'ambasciata di 
Formosa a Parigi, il quale ha 

dichiarato che - il palazzo e e 
rimane di propriety del governc 
rinese nazionalista -. 

Secondo altre fonti. la sede 
deH'ambasciata non sarebbe sta
ta venduta ad un cittadino pri-
vnto. suddito di Cmng Kai-scek. 
ma sarebbe stata semplicemente 
intestata alia - delegazione di 
Formosa presso TUNESCO. 

In questo modo il palazzo 
non potrebbe essere - seque
strato- per diventare la sede 
deD'ambasciata di Pechino. e 
nello stesso tempo godrebbe del 
regime di extraterritorialita che 
»riene concesso alle rappresen-
tanzc presso TUNESCO come 
a quelle diplomatic!**. 

scondiglio. e stato U nucleo di 
polizia giudi^iaria dei carabinie-
ri di Palermo, messi sulla via 
giusta da una misteriosa - sof-
fiata-. 

La potenza dei Rimi e tale 
che si pensa essi siano diretta
mente interessati persino alia 
furibonda e sanguinosa lotta tra 
le cosche del palermitano. Ap-
pena otto giorni or sono. il Giu
dice istruttore che sta indagan-
do sulla catena delittuosa con-
clusasi con la orrenda strage dei 
Ciaculli. aveva incluso i Rimi. 
padre e figlio. nel rapporto dei 
- 54 -, spiccando contrq di loro 
mandato di cattura. • -

Vincenzo Rimi di 62 anni. e 
suo figlio Filippo di 42. sono 
tra le figure piu note della ma
fia siciliana. Notissimi capi eiet-
tori di un famoso notabile do-
roteo. i Rimu per tutto il do-
poguerra. hanno fatto la spola 
tra il carcere e le loro molte-
plici imprese economiche. pro-
ciolti ogni volta. naturalmen-

:c. per insumcienza di " prove. 
iiai piu gravi e complessi delit-
ti compiuti tra il 1945 e questo 
anno, nelle province di Trapa-
ii e di Palermo. . . .- . -

La loro base di operazioni e 
sempre stata Alcamo (dove si 
calcola che i Rimi abbiano rea-
hzzato una fortuna valutabile 
sui due miliardi) Recentemente 
Filippo Rimi era stato indicato 
dai carabinieri come principale 
azionista di un lussuosissimo 
- motel » assai di moda da qual
che tempo, posto sulia rlva del 
mare ad Alcamo-Marina, U 
-Motal Beach*. -

All'indomani della strage del 
Ciaculli. mentre infuriavano le 
scenografiche operazioni di po
lizia, i Rimi erano restati tran-
quillamente in liberty temuti e 
- rispettati -. Soltanto un paio 
di mesi fa. quando comincib a 
trapelare che i] giudice istrut
tore Terranova aveva iniziato 
a stabilire una llluminante con-
nessione tra le organizzazioni 
mafiose palermitane e quelle 
del Trapanese che facevano ca
po alia famiglia Rimi. i due ma-
fiosi sparirono dalla circolazio-
ne: era la prima .volta da anni 
c-he questo aecadeva. I Rimi 
non si erano dati alia latitanza 
neppure quando erano stati ac-
cusati di essere mandantl di 
omicidi. di sequestri. di fert-
menti ecc • 
, A Palermo non si esclude che 

questa possa essere la volta buo
na e che i Rimi possano final-
mente essere costretti a scon-
tare. con i delitti eonnessi alia 
lotta tra le cosche palermitane. 
anche tutti quelli commessi in 
precedenza. Ma. sui Rimi. non 
e soltanto la Procura delta Re-
pubblica di Palermo che ha 
mrfsso gli occhi. Questo cogno-
me e assai familiare alia com-
missione parlamentare di in-
chiesta; sicche non e escluso 
che per far luce sulla condizia-
ne maflosa nel trapanese, 1'anti-
mafia possa addirittura proce-
dere a! loro interrogatorio stra-
giudiziale. 

Segna il passo il progetto Apollo per I'invio 
di astronauti sul nostro satellite — « Ormai 
difficilmente ce la faremo per il 1970» si 

afferma negli ambienti della NASA 

Nostro servizio 
PASADENA, 3. 

II fallimento d« « Kem
per 6 > rischia di far sal-
tare tutta la tabella di mar-
cia degli esperimenti spa-
ziali americani. Gia parec-
chie voci, e tra le put auto-
revoli, si sono levate per 
affermare che ormai sul
la Luna ci si arrivera non 
nel 1969 ma tra il 1970 e 
il 1980. 

Non si tratta di previsio-
ni campate in aria. II man-
cato scatto delle foto del
ta superficie lunare infatti 
fa segnare contemporanea-
mente il passo all'intero 
progetto c Apollo », quello 
cioe che prevede appunto 
I'invio sul nostro satellite 
naturale di un'astronave 
con uomini a bordo. 

Si tratta di un progetto 
che gli americani stanno 
mandando avanti contem-
poraneamente al progetto 
« Gemini », it quale invece 
contempla il lancio nello 
spazio di una nauicella con 
due uomini che dovrebbe 
orbitare attornn alia Ter
ra per un periodo non in-
feriore ai dieci giorni. 

I due progetti 
/ due progetti sono stati 

messi in cantiere contem-
poraneamente c on il di
chiarato scopo di rosicchia-
re ai sovietici quanto piu 
margine possibile della lo
ro superiority 'in campo 
spaziale. Le mete ed i tem
pi sono state autorevol-
mente confermati di recen-
te, alia fine della scorsa 
settimana, personalmente 
dal presidente Johnson in 
occasione del suo discorso 
sul bilancio: < Sulla Luna 
nel 1969 >, ha dichiarato il 
presidente. 

Gia. Ma il mancato arri-
vo sul nostro pianeta delle 
foto della superficie luna
re, come si e detto, ha mes-
so in condizione i progetta-
tori della navicella < Apol
lo » di non poter compiere 
il proprio lavoro. La super
ficie del nostro satellite na
turale com'e? Si tratta di 
un interrogativo che e di 
fondamentale importanza 
se non si vuole che la pri
ma spedizione lunare USA 
si risolva in una catastrofe. 

II suolo della Luna e roc-
cioso ed accidentato? O 
forse il trascorrere dei se-
coli e dei millenni lo ha 
levigato come uno spec-
chio? Ed e vero o non che, 
come molti scienziati so-
stengono, esso e ricoperto 
di uno strato di polvere fi-
nissima, risultato delVero-
sione millenaria che il co
lore ed il freddo cosmici 
hanno operato sulle roc-
ce selenitiche? E se questa 
ipotesi si dimostrasse fan-
data, questo strato, e alto 
solo pochi centimetri o in
vece si tratta di metri e 
metri? 

Tutte risposte alle qua
li il * Ranger > aurebbe do
vuto almenc in parte dare 
una • risposta definitiva. I 
telescopi non possono far-
lo; non solo per la loro 
scarsa portata, compreso 
quello di Monte Palomar, 
ma soprattu'tto perche tra 
i loro obiettivi ed il suolo 
lunare si stende quella ve
ra e • propria nuvola di 
€ smog * (se ci si passa I'e-
spressione) che e rappre-
sentata dall'atmosfera ter-
restre. Anche i riliet;i ef-
fettuali con il radar sono 
soggetti a disturbi e distor-
sioni di varia natura e i 
loro risultati sono altendi-
bili sempre "in modo rela-
tivo. 

II c Range? > aorebbe do
vuto ovviare in parte a 
questi inconvenientt. Ora 
gli scienziati e gli ingegne-
ri del Laboratorio di pro-
pulsione a reazione di Pa
sadena sono impegnati nel 
minuzioso esame di chilo-
metri e chilometri < di na-
stri magnetici sui quali so
no incisi i segnali teleme-
trici inviati al < Ranger 6 » 
durante la sua corsa nello 
spazio cosmico. Tentono di 
accertare le cause esatte 
del mancato funzionamen-
to delle sei telecamere im-

piantate a bordo della son-
da lunare. 

L'individuazione entro 
breve tempo delle cause 
che lianno provocato il fal
limento e di grundissima 
importanza non solo per il 
progetto c Apollo > ma an
che per il prossimo lancio 
di un'altra sonda lunare. 
E' pur vero che il * Ran
ger 7 > potrd essere pronto 
entro un mese; ma ben 
difficilmente partira dalla 
rampa di lancio se prima 
gli scienziati e gli ingegnc-
ri del laboratorio di Pasa-

I dena non saranno riuscili 
a individuarc che cos'e che 
non ha funzionato, e per-
die non ho funzionato, a 
bordo del * Ranger 6 ». 

E qui il discorso, ci pa
re, pud indugiare su uno 
degli aspetti dell'nstronau-
tica americana che nello 
stesso tempo si rivela come 
un successo c un tallone di 
Achille. Intendiamo riferir-
ci alia < miniaturizzazione > 
dei complessi apparati elet-
tronici che sono montati a 
bordo dei vari satelliti e 
sonde che gli USA hanno 
lanciato sino ad oggi. Gia 
da parte di qualche scien-
ziatq si e ammesso che il 
fallimento dei precedenti 
< Ranger > e in gran par
te da imputarsi al fatto 
che a bordo di essi le parti 
elettroniche erano costitui-
te da materiale di qualita. 
scadente. 

Pud darsi. E in questo 
caso le industrie private 
che hanno fornito quei ma-
teriali e quegli apparecchi 
dovrebbero pagare le con
seguenze delle loro pessi-
me forniture. Ma non sta 
qui — o meglio, non solo 
qui -— il punto. Occorre 
sempre rammentare che la 
fretta e una pessima con-
sigliera. 

E sta il fatto che gli a-
mericani a suo tempo si 
sono buttati a corpo mor-
to sulla * miniaturizzazio
ne > per compensare in 
qualche modo lo svantag-
gio rappresentato, nei con-
fronti dei sovietici, dalla 
scarsa potenza dei loro vet-
tori. Stanno cominciandn, 
ma sono appena all'inizio, 
a rimontare questo svan-
tafgio con il varo dei raz-
zi della serie < Saturno ». 
£ ' pur vero che nel frat
tempo hanno fatto miraco-
li: batterie solari grandi 
come una scatola di cerini, 
"transistors" microscopici, 
apparati di una complessi-
ta sconcertante rinchiusi 
in proporzioni talmente mi-
nuscole da essere piu scon-
certanti ancora. 

Troppo frogilt 
Tutte realizzazioni che 

dalla ricerca e dalla prati-
ca scienlifica si sono poi 
in breve tempo travasate 
anche in campo industria
ls in quello della produzio-
ne in serie. Quando pero 
questi gioielli di tecnica 
vengono scaraventati nello 
spazio, sottoposti alle tre-
mende sollecitazioni della 
accelerazione e della dece-
lerazione, agli sbalzi allu-
cinanti di temperatura che 
regnano nel cosmo, allora 
spesso, troppo spesso, la lo
ro fragilita si palesa ap-
pieno. 

Non a caso Vastronomo 
inglese Gotland, a propo-
sito del * Ranger 6 >, ha 
appunto avanzato Vipotesi 
che siano stati gli sbalzi dt 
temperalura ad < acceca-
re > la sonda lunare tta-
tunitense. 

Questa e Vincudine sol
tanto. Ce anche il martel-
lo che sta per abbattersi 
sui ricercatori USA: lo 
brandisce il Congresso, che 
ha sposato pienamente la 
campagna di stretta eco-
nomia varata dalla Casa 
Bianco. E che continua a 
guardare con sempre mag-
giore sospetto verso le 
« manie », i < capricci > e i 
« ghiribizzi > di coloro che ' 
alio spazio hanno consa-
crato la propria vita. 

Mike Laramie 
Nella telefeto in alto: I tec-
nicl di Pasadena ttfuono' 
i 'operaiione di immia rid 
Ranger V I . -
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