
l f U n i t a / lunad. 17 novambr* 1969 at tua l i ta / PAG. 3 

Non piu punire 
ma recuperare 

Programmazione edilizui e programmazio-
ne giudizwriu - Che vos'e la {{probation)) 

Clamorosa ammissione del direttore di volo delta base di Houston 

DALL'INVIATO 
SfOtETO, rjvtirb'e 

Dobbiamo credere all'« Uto
pia » dell'abolizione delle car
t-en e del recupero con a im 
mezzi dei condannati. o dob
biamo invece cedere al « reah-
MIIO » di prigioru umanizzate e 
razionalizzate ma che rest mo 
luoghi di pena alrneno per gli 
lrrecuperabih? Quali del due 
sistemi e piu efficace ed eco-
nomico nella difesa della so
cieta intesa nel senso piu 
ampio e non in quello di un 
determinato ordine sociale? 
La condanna che punisce il 
reato, deve sohiacciare come 
un destino immutabile il col 
pevole o deve invece adeguar-
si a possibili mutamenti di 
quest i? 

Ecco le pnncipali domande 
che hanno agitato il eonvegno 
organizzato a Spoleto dal 
gruppo italiano della Societe 
Internazionale Defense Socia
le, dal Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale e, 
per la parte locale, dall'Ento 
Rocca, sul tema: «Moderne 
prospective nella lotta contro 
il recidivismo» (brutta paro-
la questa per indicare il fe-
nomeno di chi cade o ricade 
nelle maglie della legge). 

II eonvegno ha avuto molti 
partecipanti, fra i quali, fat-
to insolito, architetti, psicolo-
gi, sociologi. antropologi, cri-
minologi, ecc; ma j ven pro
tagonist 1 erano i 200 detenuti 
della medioevale rocca spole-
tina, le migliaia di prigionieri 
di tutta Italia che <« espiano » 
in luoghi spesso altrettanto 
antichi ed inadatti, le centi-
naia di loro compagni che si 
apprestano a subire ulteriori 
condanne per le rivolte nelle 
carceri di Milano, di Torino, 
Genova. ecc. Perche proprio 
queste rivolte erano all'origine 
del eonvegno cosi come del 
recente annuncio dello stan-
ziamento di 200 miliardi per 
l'edilizia penitenziana da par
te del ministero della Giusti-
zia. E' dunque un problems 
immediato: come spendere 
questi 200 miliardi e gli altri 
che dovranno essere successi-
vamente reperiti? 

L' architetto Sergio Lend, 
professore all'Universita di 
Roma e progettista del carce-
re modello di Rebibbia, rela-
tore sul primo sottotema « Per 
una pianiflcazione edilizia del
le istituzioni penitenziarie » ha 
risposto a questo interrogati-
vo nel modo migliore e cioe 
impost ando chiaramente le 
question! generali. 

Contrasto 
«C'e un prima modo di 

uflrontare il problema, che 
potremmo definire di piu o 
meno illuminato conservatory 
i>mo in quanta cerca di co-
strutre il futuro con i rottami 
inservtbili del passato: aceetta 
cioe totalmente la situaztone 
attuale, mirando solo ad un 
miglioramento generico dello 
standard penitemiarto. Ma c'e 
un secondo modo. ed e quel
lo dei veri urbanisti ed archi-
chetti, che cerca invece di co-
gliere le tendenze evolutive 
del sistema penitemiarto in 
rapporlo all'evoluzione dell'm-
tera societa ed insertre qmn-
di tale servizio nel quadra 
piu generate di organizzazione 
di tutti i servizi della comuni-
ta sul territorio,., 

« Lo sviluppo dell'econornia 
capitalistica ha reso infatti la 
citta moderna un agglomerato 
di zone chiuse in se stesse do
ve le vane funziom hanno per-
so il carattere di momenta del-
lattivita sociale per acquista-
re sempre piii quello di servi-
21 delegati a specialist, dove 
qumdi la partecipazione socia
le c esclusa a favore del do-
mimo di elites. 

«Occorre percio riportare 
anche alt istitutt penitenziart. 
oggi chiusi in se stessi. m re-
golamenti pietriHeati. in circo-
scnziont ammimstrative supe-
rate, nel tessuto delle nuove 
comunita. da creare nella cit
ta regione.. D'altra parte, poi-
che nella societa del benessc-
re. i reati dernano sempre 
piu da stati patnlogici e sem
pre meno dal desiderio di ap-
propriazione generato dall'm-
digenza, obletttva fondamenta-
le delle istituzioni penitenzia
rie deve essere quello di re
cuperare lindividuo. Per rag-
giungere tale scopo, occorre 
migliorare le istituzioni gia 
esistenti, creando spazi piu 
confortevolt; formulare pro-
grammt a lunga e media sea-
denza attraverso una rollabo-
razione di tecmci delle vane 
discipline le stupisce che il 
" Progetto 80 " del ministero 
del Bilancio e della Program-
mazione non faccia alcun cen-
no al problema penitemiarto j ; 
abolire I'istituzione chiusa e 
creare reti di scmzi specializ
ing sempre piu a contatta con 
la comunita. creare istituzioni 
radicalmentc nuove per j mi 
norenm c per i giovani: inn-
ne costruire per gli adulti. am-
bienti adattabili al mutare del
le condxzioni». 

E' bastata questa imposta-
zione del prof. Lenci per fa
re esplodere il contrasto di 
fondo fra « utopisti * e « rea
list! ». Infatti il presidente 
di sezione della Cas&azione 
dottor Velotti e il prof. Malin-
verni dellTJniversita di Firen-
ze hanno sostenuto che la con
danna deve * tendere » si alia 
rieducazione ma deve anche 
conservare il carattere di pe
na e di intimidazione. Al che 
ha replicato appassionatamen-
te il prof. Garavaglia, diretto
re dei servizi di Igiene e di 
profuassi mentale della Pro-
vincia di Milano; «11 carcere 
deve divenire il momento m«* 

no importante di un tratta-
mento curativo. . II problema 
e soprattutto pre e post - car-
cerano ». 

Poi un accenno al famigera-
to buguolo ha scatenato un 
battibecco tra Ton. Cacciatore, 
vice presjdente della Commis-
sione Giustizia della Camera, 
ed il presidente del eonvegno 
dott. Manca, direttore genera-
le degli Istituti di prevenzione 
e di pena del ministero. Mo
rale, e saltato fuori che sui 
251 istituti esistenti oggi in 
Italia, solo 74 furono costrui-
ti per quella destinazione; ma 
27 di essi. prima del 1889; 31 
dall'<$ al 1930; 16 dal "30 al '59; 
34 nell'ultimo decenmo. 

Oivario 
La relazione sul secondo sot

totema « Garanzia giunsdizio-
nale e aspetti tecntci nell'ese-
cuzione penitemiariaa. affida-
ta al prof. Giuseppe Sabatini 
ha introdotto il discorso pro-
pnamente giuridico. Oggi m 
Italia la pena inflitta con la 
sentenza, e praticamente im
mutabile. Come conciliare un 
sistema del genere con la con-
cezione ormai affermata in 
tutti i Paesi civili secondo la 
quale il colpevole non deve 
essere meccanicamente colpi-
to in base al fatto commesso 
ma giudicato in rapporto alia 
sua personality ed alle possi-
bihta di recupero? Di qui la 
proposta di creare un organo 
giudicante compost o, ad esem-
pio, da un magistrate da spe
cialist l nello studio della per
sonality (psicologi. sociologi, 
ecc.) e da un funzionario del-
l'Ammmistrazione penitenzia-
ria; organo che possa modifl-
care la pena ed adeguarla al-
l'individuo. 

Quest'organo gia esiste in 
molti altri Paesi specie quelli 
socialisti (un professore polac-
co ha recato interessanti no-
tizie sulla legge appena appro-
vata dal Parlamento di Var-
savia), 

La proposta ha trovato il 
eonvegno almeno apparente-
mente concorde; ma anche 
qui qualcuno ha giustamente 
richiamato il divario fra pro-
get ti e realta. Cosi un giova-
ne giudice torinese, il dottor 
Neppi Modona, ha instaurato 
un istruttivo confronto fra lo 
ordinamento penitenziario ela-
borato dal fascista Rocco nel 
'31 e tutt'ora in vigore ed il 
progetto di riforma Gonnella 
del '68. Identici i principi di 
base della rieducazione cioe 
istruzione, rehgione e lavo-
ro, quest'ultimo pero non ade-
guatamente retribuito appunto 
a titolo di « pena » <col nsul-
tato di permettere che le In
dustrie private sfruttino oggi 
2.606 detenuti con salari che 
oscillano fra le 800 e le 410 li
re al giomu, senza contare le 
trattenute incassate dal mini
stero del Tesoro!); identica 
la composizione dei consigli 
di disciplina; identica 1'igno-
ranza dei problemi sessuali 
dei detenuti; identiche le ri-
creazioni per il tempo libero, 
con la sola aggiunta, da parte 
di Gonnella, della TV e di con-
certi. vietati dal legislatore fa
scista sempre in omaggio alia 
« pena »; identica la limitazio-
ne dei contatti con l'estemo; 
identica la censura sulla corri-
spondenza ed attenuata ma 
non esclusa la presenza delle 
guardie ai colloqui; appena al-
lungata la lista degli estranei 
che hanno libero accesso al 
carcere; identico il divieto e la 
punizione dei reclami collet-
tivi. Uniche novita, oltre alia 
abolizione del bugliolo (che 
solo ora dovrebbe definitiva-
mente scomparire) dei numeri 
e delle casacche. un regime 
di semi - liberta limitato agli 
ultimi mesi delle condanne su-
penon ai cinque anni ed un 

lievissimo antknpo sulle scmr-
cerazioru. 

Ma neppure un cenno in tut-
to U progetto alia «proba
tion » tuna novita di cm par-
leremo in seguito> e maiite-
nuto invece il controllo sulla 
produzione mtellettuale dei 
detenuti. «Cosi — ha conclu-
so Neppi Modona — si con-
tmua a violare dtritti costitu-
zionali dei cittadmi che non 
dovrebbero venir meno nep
pure m carcere ». 

Altro intervento risoluta-
mente cntico quello di un 
giovane giudice di Milano, il 
dottor Pulitano. « Ci sono rea-
ti che non rappresentano tan-
to una violaztone della morale 
o un'offem alia societa. quan-
to la difesa di un certo ordt* 
ne sociale. Si tratta allora di 
agire non solo sullindividuo 
(che non deve essere adattato 
dt forza a quell'ordme> ma 
di agtre anche sulla societa 
per eliminare le ingiustizie 
cfte hanno provocato U reato... 
Cosi, come ha detto il colle-
ga. dovrebbero essere rispet-
tati t diritti costituzionali, 
compreso quello che garanti-
sce lo sviluppo della persona-
lita nel suo ambiente, per cui 
si dovrebbe arrieare anche al-
lautogestione da parte dei de
tenuti di istituti completamen-
te trasformati». 

II prof. Cavallari del Con-
siglio superiore della Magi 
stratura ha tirato un po* le 
somme del dibattito: * Come 
si pud programmare nel cam-
po giudtziario se ancora non 
sono state attuate le riforme 
dell ordinamento giudtziario e 
dei codtct? E' l\ che rnizia la 
lotta contro il recidivismo. Bi-
sogna arrivare ad una pro-
grammazione globale della 
giustizia!». 

€ Probation* 
L'ultima relazione era dedi-

cata ad un argomento, la 
«probation* che in Italia (ri-
masta sola con la Greciat 
sembra ancora fantascienza. 
mentre in tutti gli altri Paesi 
civili e ormai un'esperienza 
collaudata e positiva. II con-
sigliere Giuseppe Di Gennaro, 
direttore della sezione studi e 
ricerche criminologiche del
la Amministrazione peniter ria-
Tia, ha spiegato che cos'e la 
«probation»: dopo o anche 
prima deH'accerramento del 
reato l'autorita giudiziaria so-
spende la sentenza o la con
danna ed ordina un pertodo 
di prova nel corso del quale il 
detenuto, opportunamente se-
lezionato, viene sottoposto ad 
uno speciale trattamento da 
una equipe di specialisti. 

I risultati ottenuti negli al
tri Paesi? Dal 70 all'80 per 
cento i recupereti. In Italia, 
dove su 33 mila detenuti, solo 
due o tremila devono scontare 
lunghe pene e dove la reeidiva 
piii «terribile» riguarda il 
piccolo furto, si potrebbe n-
durre di un terzo la popola-
zione delle carceri e rispar-
miare cosi ingenti somme che 
coprirebbero le spese dei ser
vizi necessari alia «proba-
tion ». 

« Ma in Italia — ha afferma-
to nel suo intervento il pro
fessor Ferraguti dell'Universi-
ta di Roma — si continua a 
partire dai principi e ad igno-
rare 1'esperienza. Discutere 
ancora sull'utilita della "pro
bation " sarebbe come se i 
pediatri risalissero ai principi 
della fllosofla della scienza per 
decidere se occorre o no usa-
re il vaccino antipolio ». 

Conclusione del eonvegno, 
propagandare le nuove idee 
ma anche attuarle, altrimenti, 
come ha detto il dottor Di 
Gennaro, la contestazione di-
ventera dawero globale. 

Pitr Luigi Gandini 

Apollo 12 non doveva partire 
Le protests dei tre cosmonauti per il lanciu effettuuto mat fir ado Vimperversare del mahempo nella zona di Capo Kennedy 
Dopo alcun e smentite i tecniei della IK ASA confermano che « in futuro non lo dorremo fare piu » - Alcune ore di ten-
sione per un «.ofgfsetto misterio$o» che hu tteguito la cosmonarc per messa ffiornata: ma sembra fosse soltanto il terzo 
stadio del « Saturno 5 » - Sono gia in viafutfo verso Vorhita lunare - Offttf nuovo controllo di Conrad e Bean al « modulo » 

SERVIZIO 
HOUSTON, 16 reverb-* 

Polemiche aspre per la pe-
ricolosa partenza sotto il tem-
porale e tensione nervosa a 
bordo di « Apollo 1J » dove i 
tre cosmonauti cominciano 
perfino a parlare di nenuci 
spaziali e «oggetti misteno-
si ». Questi gli unici due dati 
caratterizzanti la giornata 
odiema della seconds impresa 
lunare americana la quale, per 
il resto. sembra procedere 
con una certa regolanta. I tre 
cosmonauti. dopo la tensione 
dawero spaventosa delle ore 
precedent l, sono nusnti ad ad-
dormentarsi e si sono svegha-
ti soltanto dopo le ore 2 (ita-
liane) per riprendere i norma-
li controlh di volo. 

Prima di questo sonno, tut-
tavia. la base di Houston ha 
vissuto momenti agitati e 

talvolta e'e stu'o uu tre 
netico incrociar?i di nut: 
zie, smentite ed a>suura/:oni 
che hanno fatto perdere la te 
sta a molti. Stava ancora 
esplodendo la polemica — tii 
cui diremo in seguito — sul-
l'assurda partenza fra umni c 
fulmini, quando dall'w Apo! 
lo 12» e giunta la voce di 
Conrad, comandante della 
missione. 

« Scorgiamo un oggetto che 
e sempre nello stesso punto 
rispetto a noi e che sembra 
rotolare su se stesso ». u.i ctet-
to il cosmonauta. « I.abhiamo 
gia visto len e sembra pro
pria che proceda di conserva 
con noi ». 

La prima segnalazione di un 
« oggetto » non ldentiticato era 
infatti giunta alia base saba-
to notte. La conferma di que
sta mattina, tuttavia. ha de 
stato preoccupazione Di che 
diavolo si tratta? I tre cosmo

naut! m volo. malgrado l'ad-
destramento agli lmprevisti, 
sembrano piuttosto preoccupa-
ti Le diciotto ore perse sa-
bato per rimediare agli erro-
n della partenza devono ave-
re ;n qualche mt>do scosso i 
loro n e m e la loro pazienza. 

Questo ulteriore imprevisto 
li ha forse gettati in uno sta
to d'ammo che altrimenti sa
rebbe stato evitato? 

Comunque sia. 1'informazio-
ne di Conrad ha messo in al-
larme il Centro di Houston. E 
non e mancato, naturalmente, 
chi ha subito parlato di « spie» 
sovietiche o addirittura di 
marziani 'per molti tecmci di 
questo centro spaziale 1 due 
termini spesso si identificano 
in uno strano miscuglio di 
concorren7a spaziale e sogni 
fantascientifici>. 

Poi e stata avanzata un'altra 
lpotesi che. se non ha sciolto 
tutti 1 dubbi. ha tuttavia tran-

La qiomata di lotta contro la gucrra nel Vietnam 

Judy Collins e Vanessa Redgrave 
alia manifestaiione di Londra 

T t l D * » ' A l 

LONDRA — Alia manifestation* par la pac* nal Viatnam avellati a Lendra davantj all'ambatciala 
•maricana hanno prato parta anche la cantante USA di cametti popelari Judy Collint • I'attrica 
Vanatsa Radgrava (da sinistra a dastra nalla talafolo ANSA). In mano hanno un cartallino con il 
noma di un caduto amaricano nal Viatnam II cartallo awllo tfondo dica « Ritiro total* dall* 
trwppo USA dal Viatnam subito». 

Contrastate decision! all'ultimo consiglio dei minislri della Comunita 

L'ombra di Pe Gaulle sul Mec-agricolo 
11 gorerno francesc mantiene sostunzialnwnte le posizioni che furono del re<-
vhio generate - Le riserve di Colombo - Le prossime seadenze previste dni trulltiti 

Si e concluso, con alrune 
contrastate decisioni di set to
re, l'ennesimo Consiglio dei 
mmistri del Mercato Comune. 
Coloro i quali ritenevano che 
dopti la caduta dt De Gaulle 
la Francia avrebbe in breve 
tempo cessato tutte le sue 
obiezioni alia costruzione del
la Pieenla Europa — cosi co
me sperano ancora alcuni m 
ncicenti — sono rima.sti se non 
delusi, certo perplessi. 

Dei «(no » recisi, come all'e-
poca del generate, non ve ne 
sono stati. Ma neppure di-
chiarazioni di fiducia nella 
CEE sono venute da parte 
dei rappresentanti del gover-
no di Parigi. Sono invece e-
merse le esigenze di fondo 
cui la Francia non pub rinun-
ziare ed alle quali intende 
subordinare ogni adesione 
(che sarebbe poi una elimina-
zione di un antico veto), alia 
iniziativa dei suoi partners 
per l'ingresso della Gran Bre-
tagna nella Comunita. 

It primo sintomo che aveva 
messti in allarme i govemi 
piii filocomunitari della CEE, 
era stato il rinvio del verti-
ce dell'Aja. dal 14 novembre 
all'l di dicembre, motivate 

dalla malattia dell'on. Mon>. 
In realta, come hanno scritto 
e sussurrato molti commen-
taton sulla stampa e nei cor-
ndoi delle Cancellerie euro-
pee, la preparazione del sum 
mit comunitario (tutti i Pri-
mi mmistri dei Sei piu Pom
pidou » era molto indietro ri
spetto alle attese Le vecchie 
dispute ormai ossificate frH 
l cinque mertibri della CEE 
e la Francia hanno Iasciato 
degli strascichi piti profondi 
di quelli che molti credevano 
dopo la scomparsa di De Gaul
le dalla scena. 

In realta, la questione che 
divide la Francia dagli altri 
e ben altra cow che non 
quella dovuta alia puntiglio-
sita di un vecchio militare. 
Quello che il governo france-
se aveva ottenuto negli anni 
pansati dal Mercato Comune 
era stato soprattutto una ga
ranzia finanziaria per 1* s u a 

agricoltura. Milioni di dolla-
ri ogni anno versati a fondo 
perduto dai partners per l'e-
sportazione delle eccedenze a-
gricole francesi. Un diritto di 
•preferenza comunitaria» che 
assicurava alle derrate fran-
ces»i una potiziona di lorsa 

rispetto a quelle dei Paesi ex 
traromuniUyi. Su questa ar 
ticolazione si e impostata tut 
ta la politica agncola <•onui 
nitana (tre miliardi di dolla 
n all'anno dt spese pfr ali 
mentare soprattutto quelle IT 
cpdenzei con il segmto di 
squilibn sociali. economic! r 
strutturali che il sistema rici 
pre7M comunitan ha ()r<A(; 
cato 

Oggi, sul tappeto a Bruxel-
les, e'e la scadenza prevista 
dai Trattati di rendere deh-
nitivo (entro la fine dell'an
no) 1'attuale asset to della po
litica agricola comunitaria, 
cosi com'e, senza neppure te-
nere in considerazione le obie 
zioni che da molte parti (go 
vemi e partitO si sono leva-
te contro la meccanicita ir-
razionale del regolamenti co-
munitari. Dicono i francest 
del postgollismo: prima si ren-
da definitivo il sistema dei 
prezzi, oggi in vigore, e poi 
parleremo delle question} at-
tinenti aH'allargamento della 
Comunita. Dall'Inghilterra, al 
l'autonomia finanziaria del 
Mercato Comune, dall'illuso-
rio rafforzamento dei poteri 
del Parlamento wwopeo alia 

istiiu7ione delle politiche m-
lc»r.»ie di settore, a conun-
i iurc dalla politics monetary 

Ititfc cose f|iieste che non 
vembrano pero dihco.starsi 
inolfo (Ul fr.idinonale atrej; 
jziiununto della Franria Rolli 
sta nei cinitronti del Merca 
tn ('omuiu' Anche negli anni 
jj.iss.iti inlatti, le « bi/rc « di 
De Gaulle contro la sovrana 
zionali'a e il governo di Ixin-
dra, si stemperavano, allor 
che si dovevano decidere que-
stiom che mteressavano hi 
Francia. Bisognnva vedere co
me improvvisamente la dele-
gazmne di Pangi si scopriva 
puropeista e prometteva per 
il futuro una collaborazione 
che poi non rispettava 

Non e da credere pero che 
il discorso sia ancora esitan-
te solo per la mala/ede fran-
cese, cosi come molti anche 
in Italia tendono ad accre
dit are. C'e ben altro. Il ri-
lancio europeistico di que
sti mesi, il vertice di dicem-
bre all'Aja. le dichiarazionl di 
molti uomini politic! sulla rt 
presa del discorso dell'unifi-
cazione continentale, non han
no avuto quel calore e quel
la convumone che ci ti to-

rebbe attesi Pertino f'oloinbo 
puropeista della jinma ora a 
Uruxelles, gmrni ta. ha do 
vuto esjinmeie delle riserve 
sul comiirornes^o \erbale che 
aveva visto alluteatj sulla stes-
sa posi/u>ne iede>»chi. lieljji e 
olandesi nei inntronti della 
proposta trancese di varare 
au/iiutto il Heuolamento ti 
nan/iano a^ncoio definitive). 
e jioi discutere dell'ingresso 
inglrse nella Comunita 

T/ondata montante di prole-
ste contro la politica agrico
la della CKK. ihe ha colpito 
l'ltalia piu degli altri Paesi 
membri (basti pensare ai di-
sastri provocati dal regola-
mento per i prodotti lattiero-
caseari, a quello per J'oho di 
(jliva, e per gli ortofrutticoli, 
per comprendere la prudenza 
del mimstro italiano), diventa 
oggi nelle parole di Colombo 
come la piu obbligata delle 
autocritiche. 

Ne discende, m sostanza, 
che se la nrostruzione del 
Mercato Comune e difficile e 
poco credibilp, finanche la 
sua connervazione alio stato 
attuale diventa problematico. 

Cirlo M. Santoro 

quiUizzato i tre uomini del-
l'« Apollo 1_' ». 

« L'OKgetto che vedete — e 
stato comunieato — dovrebbe 
essere uno degli stadi del "Sa
turno 5" ». Questa spiegazio-
ne non e stata subito presa 
per buona. Tuttavia lo stesso 
Conrad, qualche ora dopo. ha 
affermato a sua vulta: a Si. 
penso che possa trattarsi del-
l'"S-4«"» (cioe il terzo stadio 
del Saturno 5). Con questa m-
certa conferma, i tre cosmo
nauti hanno prowisoriamente 
abbandonato l'esame deir« og
getto misterioso » e. come ab-
biamo detto. hanno finalmen-
te iniziato un nuovo turno di 
riposo. 

Questo nuovo sonno e giun-
to ad hoc. giacche poco pri
ma s'erano avute le polemi
che — accese proprio da Char
les Conrad — sulla partenza. 
Qui a Houston, infatti, era sta
ta fornita subito assicurazione 
che IV Apollo 12 >» e stato co-
struito in modo da poter pren-
dere il via con qualsiasi tem
po. Le due scariche che si 
erano abbattute suH'enorme 
razzo qualche secondo dopo il 
distacco? II conseguente gua-
sto all'impianto elettrico? II 
lavoro supplemental di di
ciotto ore imposto ai tre co
smonauti per veriflcare se esi-
stessero altri guasti? Ai tre in
terrogate si nspondeva af-
fermando che si trattava di 
imprevisti. che in ogni caso 
non potevano essere assoluta-
mente imputati al temporale. 
Le due scanrhp, hanno detto 
i tecniei, non sono state ful
mini abbattutisi sull'a: Apollo 
12 »: e stato il razzo. invece, 
a scaricarsi di una ecceziona-
le quantita di elettricita sta-
tica. 

Quel che era stato visto da 
terra, tuttavia, e stato ribadi-
to da Conrad. Bean e Gordon. 
Siamo stati colpiti da un ful 
mine e ne potremo riparlare 
quando torneremo a terra. 
Poi Conrad — parlando con il 
cosmonauta Don Lynn che si 
trova qui a Houston, al Cen
tro spaziale. ha raccomandato 
ai tecniei di non ordinare piii 
lanci di cabine spaziali quan
do c'e cattivo tempo. 

<t Cio che ho detto — ha con
cluso — si puo includere tin 
d'ora nel manuale di istruzio-
ni del « Saturno 5 ». 

Questa conversazione e i'evi-
dente disaccordo del coman
dante della missione con i 
tecniei del Centro ha nuova-
mente naperto la polemiea. 
Sono subito fioccate le accuse 
di aver voluto politicuzare Ja 
partenza; dt aver voluto a tut
ti l costi evitare un rinvio per 
farp un piacere personale a 
Nixon, e mhsehiandosi di met-
tere a repentaglio la vita di 
tre uom:ni. 

I tecniei si sono difesi dap-
pnma arlermando che le con-
dizioni atmosferiche esistenti 
nella zona di Capo Kennedy al 
momento del laneio nentrava-
no nei limiti toilerabili da tin 
« Saturno 5 ». Inline, tuttavia, 
qualcuno ha commciato ad 
ammettere the forse adesso 
non si e piii tanto sicviri circa 
l'opportunita di eompiere al
tri lanci in condizioni analu-
ghe a quelle in cui e avvenuta 
la j>artenza del!'« Apollo 12 ». 

r'inalnu'nte, dopo ore di cac-
cia affannosa, e stato possibi-
le entrare in c-ontattu con il 
direttore di volo, CJerard Grif
fin. L'incnntro con i giornali-
sti e stato brevissuno. Dopo 
aver aggirato ogni domanria 
diretta sui risclu corsi dal 
« Saturno :•> », Griffin ha final-
mente risposto indirettamente. 
« La NASA — gli e stato chte-
sto — compirebbe un altro 
laneio in condi/ioni analoghe 
a quelle di venerdi? ». « Pro 
pendo a credere ('he non io 
faremmo». Truducendo dal 
canto gergo in cm deve tor-
/atamente esprimersi un uomo 
che atibia la sua resjionsahi 
Iita, significa che oggi la 
NASA ammette il suo errore 
e che il « brivido« di paura 
che ha accomjiagnato la jiar 
tenzu dell'x Apollo 12 » era 
jierfettamente giustillcato 

I tre cosmonauti insomnia. 
anche se ora dormono juictti 
(•anient e, hanno davveio n 
schiato la vita 

Sujwrato. comunque sia. 
<|iicsto rischio mi/iale. s--! 
l'« Ajiollo 12 » va quasi tutto 
bene t'na trasnnssione televi 
siva a colon ha mostrato il 
momento della correnone fli 
rotta che ha lmmesso la co-
smonave su una traiettona 
che la condurra all'orbita In 
nare con un jiencir./io di 111 
chilometn. Si e sentifa la vo
ce di un cosmonauta annim-
eiare- «Quandti la luce-spia 
bin. al centro del cruscotto. 
-̂i a"cendera. il motore jirmci 

pale sara stato acceso e la na 
\e spaziale spguira la rmova 
traiettoriH » \AI luce-spia si c 
accpsa dojio tre nnnuti e 
l'« Apollo 12» ha imnato il 
viaji^io verso i.t I.urm Tutto 
OK., siiiwi un particolure 
uno deuli orologi eleltroriKi 
di bordo non funziona rego-
larmente. Conrad tuttavia ha 
subito rassicurato tutti spie-
gando: « Non ha molta lmpor-
tanza. Ve ne sono altri». 

Cosi J"« Apollo 12 » ha inizia
to il grande balzo e, all'ini/io 
della mattinata, si trovava gia 
a 247.911 chilometri da Terra, 
viaggiando ad una velocita di 
3.930 chilometri orari. 

II programma di domani, 
dopo le variazioni precedent i, 
e stato cosi nssato: eventual! 
correzioni di rotta alle 6.47 vA 
alle 23,47; pranzo alle 4,52, ct>-
na alle 1132, colazjone alle 
21^2, inflne un riposo di otto 
ore. Alle 9,42 Conrad e Bean 
entreranno nel modulo lunare 
per un'ispezione. 

Hart Colin 

FRESNEDILLAS (Spagna) — Un'altra immayina captaU dai cantro aN 
controllo dall* NASA, uno dai tanti spar si par il mendo. Vi ai *oda> 
Richard Gordon cha mostra I'islanta in cwi. w l cruscotto contralo, 
s'aecanda la spia hlM nallo atoato istanta in cwi antra in fwnciono 
il motor* principal* par I'immission* dallV Apollo » sulla rotta lunar*. 

( Telafoto ANSA) 

lerl rooHiiw o Grugliosco fTorino) 

Lo stillsta Vignale 
morto in un incidente 

Era an carrozziere noto in tutto il mondo 

DALLA REOAZIONE 
TORINO, 16 novervbre 

Lindustnale All redo Vigna
le, uno dei piu noti c pre.sti-
yiosi carrozzien torinesi, e 

I tnorto nelle prime ore di que
sta mattina. vittima di un in
cidente straddle: l'auto che 
guidavu, una « Fiat 1500 » del 
la ditta. e finita in un piccolo 
tossato e si e schiantata con
tro un p<»lo semafonco. Soc-
corso e portato alle Molinet-
te. poco dopo il ricovero e 
deceduto .sen/.a riprendere co-
noscenza. Aveva ?>h anni, era 
celibe e abitava in via Gon-
zia 19ti 

Ui disgrazia e avvenuta ver-
M) ie quattro ad alcune cen-
tinaia di metri dalla sua tab-
brica. in Strada del Portone 
a Grughasco. Fino a pochi 
minuti prima era stato nello 
stabihmento per partecipare, 
con il gruppo aziendale, ad 
una gara d; bigliardo ed alia 
jiremiazione dei primi classi-
hcati 

Salutati dingenti e operai. 
alle quattro del mattino v «,a 
hio ^uU'ctuto e ha imbocc.ito 
strada del Portone. diretto 
verso Tormo Per cause rhu 
non e stato possibilc accprta 
re. lorsp J«T una manovra 
sbaghata. le mote destre han
no miilato un piccolo fossato 
che cor re ai bordi della stra 
da, sbandando leggermente. 
L auto ha ancora percorso una 
decina di metri in posizione 
JeiiKermente inchn.ita e si p 
schiantata ,-ontro un palo me-
tallico di sostpgno di un lam-
pegc/atore aereo che serve jier 
sennalare i'uscita degli operai 
dello stabihmento Liimet Tut
ta la parte anterior? dell'au-
to e andata dlstrutta. 

Soccorso dalla guardia not 
turna della I-imet e tia^li 
oiienu e diriment i che aw\a 
apjiena salutato. 1'industriale 
e stato trasportato d'urgeti/a 
all'osjjedale Molinette con la 
iimbulan/a della Croce Verde 
ma. quando e gmnto al PM:, 
to Micnir-.ii era '̂ia moientt 
c nulla hanno jxiiuto tare l 
santtan t«*r salvarlo 

I tunerali di All redo Vi 
gnale avranno luogo dopodo 
mam, martedi. e muoveranno 
nel primo pomenggio dalla 
camera ardente che verrt al-
le.stita domani nel salone del
le nunioni dello stabihmento 
di Grughasco. 

t 

Alfredo Vignale. assteme 
agh altri famosi stilisti tort-
nesi — Ptmnfarina. Bertone. 
Zagato — era uno dei piii pre-
stigiosi carrozzien italiani 
Quarto dt sei fratelli, aveva 
commciato a lavorare m una 
ofUctna all'eta di 11 anni. Sei 
anni dopo impard il duro me 
sttere di batttlastra e venne 
assunto da Ftntntartna. nello 
stabihmento torinese di corso 
Trapani. 

In pochi anni, il mo ttstro 

Alfrodo Vifnal* . 

ci/ if .suo stile •..• attmartwit 
e divenne presto ai/io reptf-
to Nel 1946. co'7 pochi opr 
rai. costitui la prima o'ttcinu 
in zona Vanchidlietta. il .<Bor 
qo del fumo » iomf hi chia 
mano i torinesi One anni Uu 
po prcsentava una tersione 
della « Topolmo .} ion hi cut 
ro?:eriu ritatta tutta v. allu 
nurr.v 

II *uo wgre>>so nd lampo 
rlegli stilisti dell auto ai ven
ue nel 1'ilT quando. ton una 
« I Ilk) spider u rtn*e tl secon
do premto ad un (oneor.so di 
elegansa che w tenne al pat 
co de! Valentino c due anni 
dopo quando ottenne il prtrno 
pretnio ai « (Iran Prix ({'Euro
pe •> a Juan les Pin.s con una'. 
tra spider realtzsata sul te 
luiii (/c.'.'« < fiat Iitm » 

Ian V » •<!<//(' twt'catt' tie! 
'c i nionsene » era onnat no 
til anche aU'e^tero Da aUor,i 
'(it'sttu n'tn- alle Fiat le O 
sitalui. !e Liincin c .V ferran 
lo <,t(ib;'.irnenli> >/ I'lQrandi 
f \! trti^ffii >•(>.' K W / I W £;.' 
l'rnuliu\i.o in sttaaa Uci For
tune 177 

I.a co'.labortiztone con I »;;o 
r^rrun if < mago » di Maru 
nello. divenne anche sportwa 
negli anni 1950-'Sj con i bti/j-
di rossi che tnonfarono tre 
volte alle «Mille Miglta », e 
alia Carrera Panamericana do 
Mexico. 

All'ulttmo Salone dell auto 
tortnese. Vignale ha presenta-
to la «Maserati Indy», una 
vettura sporttva di prestigio. 
prodotta in piccola sent, che 
untsce alia « linea italiane » la 
classictta di telat con motors 
dt grande ciltndrata e il can-
fort di berlina di lusso. e la 
nuova « coupe' 125 Fiat Satnan-
tha ». vn'auto a quattro posti 
con una gradtvole tmpronta 
personale t sporttva. 

Pitr* Svcca 
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