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bile; era mancata la corren
te elettrica. SI e saputo cosl, 
grazie a: questo piccolo fncl-
dcntc, che la base di Cape Ca
naveral non ha una centrale 
elettrica propria ma e ali-
mentata dalla normale rete 
delta regione. 

La breve sospenslone face' 
va sorgcre alcuni problemi 
tecnici. In tal modo, tre quar-
ti d'ora prima dclPora H si 
sono visti i tecnici affaccen-
darsl jcbbrllmcntc attorno 
alia base del grande razzo. 
Il < conteggio » vcnlva sue-
ccssivamente riprcso. La ten-
sionc nclla base era al col-
mo. Solo Glenn sembrava 
mantcnerc una calma olim-
pica, chinso ortnai da piii di 
tre ore nella capsnla sulla 

cima del razzo a plii dl vert-
fi metri dal suolo. 

Mentre U « conteggio» 
proscguiva con implacabllc 
lentezza alcuni banchl dl 
grossc nubi nere comincia-
vano a montare sull'orlzzon-
te di Cape Canaveral. La 
psicosi del rlnvlo comlnclava 
ad impadronirsl dei giorna-
llstl c del tecnici presentl 
nella grande base. II tempo 
si guastava tanto rapidamen-
te da sconvolgerc tutte lc 
prevision! del bollcttlnl me-
tereologici dclla vigilia. 

Era ormai chiaro che, an-
che sc ii lanclo fosse stato 
effettuato Glenn non avreb-
bc compluto il programma 
originate di tre giri attorno 
alia terra. Era stato infattl 

Battute a vuoto 
nella settimana 
spaziale 

Con il fallimento del Ran
ger 3*, il quale, luvcro dl col. 
pire la Luna pasaera at) una 
diManza di 50.00(1 chllometri 
dalla sun siipcrfiric, ril il 
rinvio del lancin di Glenn, 
dopo il niancaio succeed del 
lanclo a a grappolo i> dei cin
que sntellili, si eliiudo quella 
clio avrchbe dovuto es^re 
a la scttimnna spaziale nrne-
ricana ». 

Un hilnncin, quindi, nnfat 
deludenie, tnnlo per i tecnici 
prcposti ai lanci quantn per 
il pubhlieo, il quale allende. 
va, folio ed nnsiosn, ili snperc 
In orbiln il primo c(i*.mnnaula 
amcricano, c di rircvere i 
prirni a tlati Iimnrt n prncu-
rali da tin nppnrcrchiii anie-
rlrano. 

Del lenialn « Innrio n grap. 
polon nhhinnw parlnlo giorni 
fa. Quanta ngli altrl due ten-
tativi, la Mercury di Glenn 
cd il lanein Itinnre, In prima 
osscrvuzione che. vn falla c 
sitl tipo del missile vcllorc, in 
ambedue i casj nn Atla*, il 
pin grande del missill nine-
ricani, rapace di una nplnia 
(nella sua ultima vereinne) 
di I«3 tonncllniR, alio 22 me. 
tri, del peso di rlren 120 ton. 
ncllnle. 

S! Iratta, anche qui. di una 
vccclu'a conoscenzn, in quan* 
to YAllnt fu impicgnlo dnl 
1958 in pol per meiiere in 
nrlrfln diversi sntellili artifi. 
ciali. La sloria iMVAllns e 
piena di lucl c di ombre. 
Qucslo missile In permesso 
di lunciarc in orliiln diversi 
corpi spaziali di discrete di
mension!, ultimo dei qunli 
la Mercury rienlrata fcliee-
liicntc sulla Terra ron la 
scimmia a hnrdo. 

D'allro ranlo, nn nnmern 
rilcvantc di razzl di questo 
tipo c csplosn sulla rampa di 
lnncio, mentre in tutti i rasi 
U missile stesso si e. rlvclato 
poco prerisn. e difficilmente 
guidabile. Numerosi dei Ian. 
vi. sin hali-tiri rhe orhilali, 
effettuaii con essn, si sono 
rifolll in success! parzlnli. in 
quanto |c orbite « le traiet-
torie sono stale assai Inntnnc 
da quelle calrolnle, per cni i 
corpi spaziali lanriali in 
traiellorie balislirlie o im-
messi in orbite terrestri sono 
stall di nn'iitililh molio limi. 
tala apll rffellt del rillrvl e 
delle ricerrhe scientifirhe. 

L'nprrazlone a Hanger ». si 
presentava, quindi. Ria sulla 
carta, in una posizione non 
tnolto fnvorevole: per a een-
trare s la Luna, pur non es-
sendo necessaria la prandi*. 
nima ptrcisione rite ba gui* 
dato il a Lunik 3? » sovietico 
attorno al satellite, ocenrre 
rhe gli eirori nella direzione, 
nella relocila iniziale e nrl-
I'istanie in cui si verifira il 
lancin, aiano assai ridntti. 
Data I'espericnza rompiula 
in precedenza. V Atlas ed i 
relativi ristemi di guida e 
corre/ione della Irairtloria 
da terra, non semhravann 
suffirientcmenic prerisi per 
garantire il sucresso di un 
lancio lunare. Cosi e slato 
in realta, e IVrrore, di 50.000 
rhilometri, alio slalo attuale 
della miuilistira, apparc vc-
ramcnle cospiruo: non di-
menttchiamo che il Tioneer 
IV, neH'ormai lontano marzo 

del '59, passn ad una disMnza 
dalla Luna di 59.500 cliilo. 
metri e rink non molio snpe. 
rlore. K* vc'ro cites 11 « linn-
gor 3° n non e molio pi ft gros. 
to del Pioneer IV, ma b 
altrettanto v«ro che la pre* 
cisione, in campo spaziale, 
ha un'importaiiza olineno pa
ri all'entila dei cariehi mill. 

Alio atesso a Allans lara 
affidato il sucresso o l'liisuc 
cesso dell'lmpresa Mercury, 
e quindi rincolutnila del co. 
lonnclln Glenn: non dlniett-
tichiamo che lino scarln spin. 
to oil re cerli limit! dell'or. 
Iilia reale rlspettn all'orbita 
leorica, provocando un ri* 
sealdamenlo ecressivo della 
eapstila, potrebl>e compro. 
mettcnie le slrulture, a for 
enrrere un gravissinto peri. 
colo al coimonatita. Per di 
piu, data la potema limilala 
iMl'Atlag (anche se questo e 
II magglnre dei missill USA). 
i paracadule di freno per 1'at. 
terraggio sono di dimension! 
ridolle, per cut la capsnla, 
anche nelle mlgllori condi
tion!, raggiunge la crosta 
lerrestre ad una velocila tale, 
che rlstilta necessarlo farla 
cadrre in mare. Un errore 
nella tralciiorla che costrin. 
gesse la Mercury ad tin at-
terraggio Ittvece che un am* 
mnraggio, sarebbe fatale. 

Pare che II lancio di Glenn 
si possa compiere entro la 
prima ntela delta scltimana 
prossima: almeno ensl dico-
no i comunicali ufficiali, I 
quali giuslifirano il rinvio 
ron il palesarsi di alcune 
a imperfeziottl rtii e stato ne-
eessario porre riparo, per* 
dendo cos) oltrc due ore, du. 
rnnte le quali le nub! adden* 
satesl bannn reso opporluna 
la snspensinne delle opera. 
zioni». 

Come spiegazione non dire 
ntolio, anzi, lascia alquanto 
perplessi: qtiando si hanno 
a disposizione mesi per co-
strain*, controllare e metlere 
a punlo una macchtna, sep-
pur delieala e complessa co* 
me un missile, apparc curio* 
so che agli ullimi conlrolli 
contlnnino a palesarsi, «im-
perfezloni», valvole che per-
dono, dispositivi che funzio-
unno male. Appare poi at. 
tretlanto curiosa, se non ad> 
•liriilura strana, la questione 
dello nnbi. Che importanza 
posBono avere delle forma* 
7ioni runiuliformi, a quattro-
mila meirl d'altezza, nl di 
supra della rampa di lancio? 
II minsile non viene gegitllo 
certo ron mezzi olliri. nella 
sua a«iresa e nel «uo in«eri-
menlo in nrbiln. Tra I'allro, 
rhe dobliinmo dire dei nit-
nirrosi lanri erfelluali d.illa 
stessa base di (Tape Canave
ral ron clrlo coperto, come 
doriimrntano numerose foto-
prarie ufficiali? Ollre a eio. 
sr il tempo e callivo in Flo
rida. non e ilelto rhe lo îa 
nella zona di aininarapeio, 
ed anche sc eio fosse, dato 
che la riecrca della rnpMil.i 
o la sua individuazione ven* 
pono effetluate ron me/zi 
• leltronici e non olliri. che 
il cielo ida nnvnlo-o o no, 
non fa alcuna diffetvnza. 

(1IOKGIO BRACCHI 

annunciate che ognl rltardo 
avrebbe modificato il pro
gramma: tre giri in perfette 
condtzloni orarie, due giri 
sc il lancio avvenlva alle 
9,30 e un solo giro se il lan
clo avveniva fra quell'ora e 
lc 11,30. Cid perche erano 
nccessarie almqno tre ore dl 
luce solarc per garantire il 
rccupero senza Incidenti del
ta navicella spaziale nello 
Occano Atlantico. 

Le nubi intanto conttnua-
vnno a satire su Cape Cana
veral, oscurando tutta la zo
na del lancio. Quaranta mi-
nutl prima della- originate 
ora H — gifi fissata per le 
13,30 (ora italiana) — wcnl-
i;a dato Vordine di rinvio del 
lancio. Per la auinta volta 
Glenn doveva rlnunclare al 
suo sogno. E' dal mese dl dl-
cembre scorso che ll tenente 
colonnello dei marines aspct-
ta che i tecnici mettano a 
punto i razzi e gli strumen-
ti per H suo « grande salto>. 

Nella sua casa di Arling
ton, In Vfrnlnla. la slnnoru 
Glenn ha appreso dalla tele-
visione il rinvio del lancio di 
suo m<irito. < Sono molto de-
lusa > ha detto. La signora e 
i due figll dcll'astronauta al
ia tv avevano seguito, come 
mlllonl di altrl amerlcanl, 
tutte le fasi prcparatoric del 
mancato lanclo spaziale. 

Gil sclenzlatl amerlcanl 
hanno dichlarato oggi che il 
Hanger 3 — ancfie sc ha fal-
Uto ll suo oblettlvo dl lan-
dare strumenti sclcntlficl 
sulla Luna — potra forse 
cgualmente trasmcttere a 
terra fotografle del safelHle 
c dnll 8ull'tntenslta del rag-
gl gamma nello spazlo. Oggi 
ll radlotclcscaplo glgante ill 
Jodrell Bank In Gran Breta-
gna ha comunlcato dl aver 
captato i scgnall lancfafl dal 
Ranger 3 ma ha confermato 
Vcrrore nel lanclo e nella ve
locity Impressa al satellite. 
Il Ranger 3 mancherd per-
tanto al compltl dl rlcerca 
per cul e stato lancla.o, e 
anche se gll sclenzlatl USA 
affermano che esso potra 
complcre forse un lavoro uti
le a flnl diversi da quelll 
orlqlnarl la deluslone dclla 
oplnlone pubbllca amerlcana 
c abbastanza grande. 

Radio Mosca: 
<( A Cape 

Canaveral 
temevano 

un fallimento » 
MOSCA. 27. — Radio Mo

sca in una trasmiseione per 
l'interno ha detto che 11 man-
cnto lancio dell'nstronavita ome-
rlcano John Glenn b dovuto in 
realta al fntto che 1 dirlgenti 
del progetto spaziale temevano 
un fallimento. 

II chilometrico discorso del segretario democristiano 

la relaiione di Mora al Congresso DC 
(Continuazlone dalla 1. paglnm) 

za delle forze parianientari 
d.c, sulla dlchlarata indispo-
nibilita contemporanea di 
tutti i partiti della cost detta 
« area democratica >. sui rap-
porti con il P.S.I, e sulla 
obiettiva impossibility di 
collaborazione con la destra. 
La DC pertanto sarebbe sta-
ta costretta a ricercare so-
luzioni precarie e talora ano-
male mentre tuttora manca 
una soluzione stabile proiet-
tata verso l'avvenire, proble. 
ma — ha aggiunto Moro — 
che 6 il quesito centrale po-
sto all'attualc congresso. 

Dopo aver ricordato le vi-
centle della crisi della prima* 
vera do| 'GO e le notevoli 
perplessita del gruppo parln-
mentare, che impedirono 
una solit'/ionc di centro si
nistra, u dopo aver nuova-
mesite ripetuto gll apprezza-
menti positivi sul comporta-
mento dl Tambronl, ha dato 
atto al partiti convergent! di 
aver consentlto alia DC — 
con l'appogglo al governo 
Fanfanl — un lungo perlodo 
di rlflessionc sulla eventuo-
llta di una soluzione di cen
tro (sinistra. In tale pcriodo 
nella DC si sarebbe deter-
mlnata una maggiore presa 
di cosclenza degH obiettlvi 
programmaticl e delle re-
sponsabilita da assumere. 
obiettivl fondati, esscnzial-
mente, sulla ispirazione cri-
stinna, sulla difesa della li
berie politica, aulla trasfor-
mazione in senso moderno 
dello Stato, sulla riconferma 
dell'originario favoro per le 
autonomic local! che dovreb-
bero trovare flnalmente 
espressione nell'attuazione 
deH'ordinamento reglonale. 

Uno spazlo inBolito Moro 
ha riservato all'esame delle 
questioni internazionali muo-
vendo da una rapida rasse-
gna dei mutamenti interve-
nutl nel corso dl quest! ulti-
mi due anni che hnnno de
terminate un serio aggrava-
mento dell'intera situazlone. 
A suo parere tale evoluzio-
ne sarebbe il frutto di una 
strategia spinta flno a mar
gin! particolarmente rischlo-
si dai quali si potra uscire 
dopo una prova lunga, pa-
ziente, fondata sulla forzn 
materlale e morale. 

Negata ogni possibilita al
ia tesi oltranzistn della 
«spinta indietro > verso il 
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NAI'OLI — Moro e Fanfanl confabulano durante una breve Intcrruziono della relazlone del 
Begretarlo d.o. Al centro h Plrclonl (Telefoto - Italia —•• Unith -) 

mondo socialista e ribadlta 
l'osigenza di condurre nego-
ziati per trovare una solu
zione ai probletni piu acuti 
attualmente sul tappeto, il 
segretario della DC ha pro-
spettato una llnea di condot-
ta che pur rimanendo nel-
rnmbito della fedelta alia 
alleanza atlantica e ai prin-
cipi che la • determinarono, 
non pu6 essere quella dl su-
pina ed ncritica acquiescen-
za. Fermez/a, realismo, riflu-
to dell'estremismo con la co
sclenza dl cl6 che sarebbe 
una guerra nucleare, impe-
gno a mantenere ed a raf-
forzare I rapporti con i pae-
sl dell'est; questi dovrebbe-
ro essere ! canon! di una no
stra politica estera, d'altro 
canto attentn anche al set-
tore dei paesi di nuova in-
dlpendenzn, soprattutto del-
PAfrica. E l'on. Moro ha con-
cluso con un esplicito rlchia-
mo alia linea do! « cattolico 
e democratico > Kennedy, 
immediatamente cogliendo la 
occasione anche per un rife-
rimento alia llnea del «pre-
mier > inglese Mac Millan. 

Un'altrn parte del discor
so 6 stata dedicata alio ri-
cerca di una nuova politica 
economica per6 prevalente-
mente sostanziata da una ri-
cognizione retrospettivn. Due 

Si attende solo l'annuncio ufficiale 

MoMtone cotnune 
di Fanfani e Moro 

Le correnti di sinistra minacciano di astenersi dalle votazio-
ni se non si adottera la proporzionale nelle elezioni per il C.N. 

(Da uno del noatrl Invlatl) 

NAPOLI, 27. — Moro-doro-
tei e fanfaniani hanno gia pre-
parato in bozza la mozione 
conclusiva del congresso. £' la 
riprova che esiste tra loro una 
intcsa di massima per la for-
mazione di una nuova maggio-
ranza congressualc, della qua
le il blocco dorotcn-fanfania-
no sara il pcrno. 

Del documento in clabora-
zione non si conosce ancora 
molto, ma dalle prime indi-
screzioni, che rJguardano la 
politica economica, apparc 
evidente lo sforzo di risponde. 
re implicitamentc al documen
to programmatico del PSI. II 
problema b di vedcre sc e in 
quali termini la mozione Mo-
ro-Fanfani-Segni si esprimera 
sui problemi che sono al cen
tro del documento socialista. 
La bozza contiene l'accettazio-
ne del < principio della politi-

i 
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CAPE CANAVERAL — John G lenn entm nella capsnla spaziale d«llm qaaJe aselrft aenza «ver 
l. Sulla destra: an lecnlc* (Telefoto ANSA—Unltk-) 

ca di piano >, prende in con-
siderazione la proposta di na-
zionalizzazione d e l l'energia 
elettrica, ma il documento pa
re esplicito nella affermazio-
ne di principio che le fonti 
energetiche devono essere con-
trollatc dallo Stato. I rifcri-
menti alia rifornta fiscale non 
scmbrano piu concreti e cosl 
pure l'affermazionc che con-
sidcra «superato» l'istituto 
dclla mczzadria. Non si sa (ma 
a giudicare dalla relazione di 
Moro non dovrebbe mancarc 
un richiamo) se la bozza del 
documento contenga un impe-
gno prcciso circa l'attuazione 
delle regtoni. 

Insicme a queste indiscre-
zioni, gli esponenti dclla nuo
va maggioranza in formazione 
suggeriscono di dire che la 
preparazionc, c la quasi certa 
presentazionc, del documento 
comunc non significa con si-
curezza la formazione cgual
mente comunc di una lista per 
il Consiglio nazionale del par* 
tito, il massimo organo diret-
tivo, al quale spettera di as-
sicurarc l'attuazione della li
nea politica che sara approva-
ta dal congresso. In qucsta re-
ticenza vi e un po' di verita, 
ma molto tatticismo, nccessa-
rio in questi giorni di contatti, 
incontri, asscmblee di corren* 
te, cominciate appena i delega-
ti hanno messo piedc ncgli al-
berghi e non avevano neppure 
consegnato i bagagli ai fac-
chini. Tutto il lavoro di corri-
doio riguaxda quasi esclusiva-
mente la formazione delle li-
ste per il Consiglio nazionale. 
dove ogni corrcnte si sforza di 
entrare con un rapporto di 
forze a lei favorevole. 

II problema si e aggrovi-
gliato dopo l'annuncio dcll'al-
leanza moro-dorotei con Fan
fani. Questo blocco, che rap-
presenta la stragrande maggio
ranza dei delegati, do\Tebbc 
conquistarc con matematica 
sicurezza 60 dei 90 seggi elet-
livi. Ma vi e il problema della 
rappresentanza delle minoran-
ze, che dovrebbero concorrere 
alia assegnazione degH altri 30 
seggi. II nodo interno da scio-
gliere e questo: a chi andran-
no questi 30 seggi e in che 
modo questi 30 seggi concor-
reranno a determinare il rap
porto di forze tra coloro che 
condividono la linea Moro e 
quella parte del partito che la 
osteggia? 

Se venisse rispettato il si-
sterna elettorale adottato fino 
a oggi (tutti i trenta seggi 
alia minoranza piu forte), la 
concentrazione Scelba - An-
dreotti li conqulstercbbe tutti, 
disponendo di molti voti in 

piu rispetto alle due correnti 
di sinistra (sindacalisti c 
base). Ma 6 quello che i fan
faniani apertamente e Moro 
(senza dirlo) vogliono evitare. 
Fanfaniani e dorotei (si e 
avuto ieri sera un abbocca-
mento tra il vice scgretario 
del partito Salizzoni c Forlani) 
stanno facendo da mediator! 
tra le due minoranze. Ccrcano 
di convinccrle a giungere a 
una distribuzione concordata 
dei seggi di minoranza con un 
espediente tecnlco sicuro. I 
portavoce andreottiani hanno 
saputo dclla cosa e hanno co-
minciato a urlarc nei foyer 
degli alberghi di via Carac-
ciolo: niente minoranza alle 
sinistrc, siamo piii forti e i 
trenta seggi devono andare 
tutti a noi! Nelle schcrmaglic 
sono entrati di nuovo gli 
amici di Fanfani, minacciando 
una lista di blocco con le sini
stra: in tal caso, la maggio
ranza andrebbe ai moro-doro
tei e la minoranza al blocco 
Fanfani • sinistre, forse con 
soddisfazione dei sindacalisti 
e dei basisti. , 

Non 6 superfluo ripetere 
tuttavia che i movimenti con-
vulsi intorno alia formazione 
del Consiglio nazionale fanno 
parte della ' tecnica congres-
suale della D.C. Si spara su 
un obbiettivo per ottenerne un 
altro. E tutti sparano, mentre 
Moro continua a tesscre la tela 
della sua ampia maggioranza, 
che dovrebbe cutnprendere piu 
forze possibile e non essere 
nemica di nessuno. Molti sono 
convinti (ma i basisti conti 
nuano a dire di no e a volere 
la proporzionale) che il Con
siglio nazionale finira per es-
seic composto come Moro 
aveva pensato, e cioc da qua
ranta moro-dorotei, venti fan
faniani, dieci scelbiani, dieci 
andreottiani, cinque sindacali
sti c cinque basisti. Basta, se-
condo la legge del scgretario 
dclla DC, avere molta. molta 
pazienza. 

In scrata si e appreso che 
la corrente di « Rinnovamen-
to > ha prcsentato alia pre-
sidenza del Congresso un or-
dine del giorno. firmato da 
una cinquantina di delegati, 
per chiederc 1'adozione della 
proporzionale per la elezionc 
del Consiglio nazionale. Ana-
Ioga richiesta e stata poi avan-
zata anche dalla corrente di 
«Base >. Le due correnti di 
sinistra — secondo voci rac-
colte negli ambienti di * Rin-
novamento » — non partecipe-
rebbero alle votazioni oon-
gressuali sc venisse respinta 
la richiesta di adozione della 
proporzionale. 

RENATO VENDITTI 

scelte essenziali vennero ef-
fettuate nell'immediato do-
poguerra, a tal proposito: la 
ricostituzlone di una econo-
mia di mercato e la indivi
duazione delle zone di ar-
retratezzn e di squilibrio che 
le forze di mercato non 
avrebbero sanato, per cui 
occorreva dare vitn a stru
menti di azione pubblica in 
grado di farlo. I risultati di 
queste scelte apparentemen-
te contraddittorie sarebbero 
stati — a parere dell'onore-
vole Moro e soprattutto negli 
anni tra il 1950 e il 1961 — 
l'incremento del reddito. dei 
posti di lavoro, dei consu-
mi o degli investimenti. Tut
tavia, gravi squilibri per-
mangono soprattutto per 
quanto riguarda l'occupazio* 
no e il livello dl produttivi-
ta delle forze di lavoro, il 
Mezzogiorno e l'agricoltura. 
Lo stato generate di crisi 
nelle campagne che provoca 
esodi massicci dipende es-
senziolmente dal fatto che 
il mondo agrlcolo non accet-
ta piii, oggi, lo stato di cose 
passate; d'altra parte la no
stra azienda agricola. in ge-
nerale, non riesce a trovare 
in s6 i mezzi per il rinnova-
mento e l'adeguamento per 
cui sono da prevedersi revi-
sioni delle formule attuali 
soprattutto nel settore del 
piccolo affitto e della mez-
zadria. Si impone inoltre di 
riempire lo spazio tra citta 
e campagna, eliminando for
ze parassitarie e provocan
do un autentico salto di ci-
vilta. Gli esod! massicci col-
piscono il Mezzogiorno in 
particolare. determinando un 
processo di impoverimento 
che puo essere arrestato so
prattutto con un processo di 
industrializzazione che l'IRI 
e l'ENI dovrebbero, in pri
mo luogo, affrontare. Ci6 
comporta anche una piu va-
sta azione per I'addestramen-
to professionale, per la for
mazione di quadri tecnici e 
per la costituzione di centri 
di propulsione economica. 
Un ruolo non secondarlo, se
condo l'onorevole Moro. do
vrebbe essere riservato an
che alia industria privata, so
prattutto manifatturiera. ita
liana e anche dei Paesi del 
Mec sollecitandolo con incen-
tivi e orientando in tal sen
so i centri di decisione del
la politica economica. 

I rapporti 
coi partiti 

Nella ri presa pomeridiana, 
Moro ha proseguito l'illu-
strazione degli element! fon 
damentali della linea econo
mica proposta al congresso, 
passando dagli elementi 
correttori della situazione a 
delle ipotesi di sviluppo. A 
tale llnea egll ha collegato 
la politica per la scuola, po 
nendo come obiettivi l'adem. 

Simento del ciclo integrate 
no a 14 anni, l'aumento del 

tasso di scolarita nei gradi 
dell'ordine superiore e uni 
versitario, in relazione alia 
domanda di personale susci-
tata dal progresso dei setto-
ri produttivi. Sempre in tale 
ambito, egli ha pure esam 
nato il problema dei tra-
sporti, soprattutto in rela 
zione alle sviluppo dei nuovi 
distretti industriali e i pia-
ni di sviluppo urbanistico 
che va meglio ordinato 
« sotto diversi riguardi ». 

Circa la politica dell'ener-
gia elettrica, un giudizio po_ 
sitivo e stato dato sulla co-

fiertura del fabbisogno e sul_ 
e condizioni uniformi di 
utenza, mentre critico e 

stato il giudizio sul livello 
dei eosti e sulla struttura 
produttiva ripartita in grup-
pi regionali e interregionali. 
In questo campo due solu-
zioni vengono prospettate 
la nazionalizzazione degH 
impianti oppure la costitu
zione di condizioni tecniche 
sufficienti per un coordina-
mento. Solo se questo coor-
dinamento non fosse possi-
bile con I'attuale struttura 
proprietaria. potrebbe pro-
spettarsi una modificazione 
strutturale. In definitiva. 
tutte queste considerazioni 
sulla situazione e sulle pro-
spettive economiche sono 
confluite neiraffermazione di 
ur.rt politico di piano nel 
senso prospettato dal prof. 
Saracenc al convegno di San 
Pellegrino. L'attuale modo 
di ope rare del meccanismo 
economico e sociale non e 
tale da dare luogo in tempo 
ragionevole alia eliminazio 

no degli squilibri, per cui 
spetta alio Stato di stabili-
te nuovi rapporti cite ren-
dano l'azione delle forze so
cial! piu rispondente alle esi-
genze di progresso della so_ 
ciota moderna. 

E' qui ci>e il scgretario 
della DC ha aifrontnto i rap
porti con le diverse forze 
politiche opernnti nel paese, 
dedicando largo spazio a una 
polcmica anticomunista che 
ha compendiato motivi ormai 
per lui consueti: con la teo-
rizzazione, in sostanza, del 
cosiddetto < anticomunismo 
positivo >, non di tipo con-
servatore, n6 sul piano so
ciale ne su quello politico. 
Tale azione anticomunista 
l'on. Moro intende condurla 
a tutti i livelli e in tutte le 
direzioni, con l'obiettivo fon-
damentale dell'isolamento 
del PCI. 

Altrettanto consueta e sta
ta la corrispondente tratta-
zione dei rapporti con i grup-
pi di estrema destra, in ter
mini di assoluta preclusione, 
che tuttavia non hnnno im-
pedito collusioni anche re
cent!. 

della base cosiddetta demo
cratica, i mutamenti Lnterve-
nuti nelle strutture vociali, 
l'assunzione di sempre mag-
giori responsabilita da parte 
di strati nuovi del corpo so
ciale, la ineguale distribuzio
ne delle forze politiche nel
le varie zone del paese. La 
operazione verso il PSI deve 
partire da queste basi e com-
portare a parere del segre-
tario della DC — una visio
ne nitlda e lontana dalle ra-
gioni che la determlnano. 
insieme ad una valutazione 
dei rischi che essa comporta 
e della necessita di gradua-
lita che si deve edottare. Co-
si configurata l'opera7ione. 
Moro ha illustrato lungn-
mente i mutamenti interve-
nuti nella politica del PSI 
negli ultimi due nnni, so
prattutto in rapporto alle 
posizioni assunte dal compa-
gno Nenni e dolla maggio
ranza eletta dal congresso 
di Milnno. 

Anche da questi rilievi 
Moro ha tratto spunto per 
sostenere la opportunita del
la operazione da lui prospet
tato. 

La criti 
di governo 

II problema 
del PSI 

Circa i rapporti con i par
titi della cosiddetta area de
mocratica, Moro ha rilevato 
che in questi anni si e veri-

L'ottuale congresso della 
DC — ha proseguito Moro 
affrontando direttamente il 
problema del governo -1- si 
svolge in una situazione di
verse da quella che caratte-
rizzd altri congress!: per la 
prima volta non v'e una 
realta governativa da ratifl-
care e riconoscere, per cui 
il discorso pu6 e deve essere 
del tutto libero, su un terre-
no sgombro da qualsiasi ipo-
teca. La via che si presen-
ta per risolvere la presente 
crisi di governo e quella di 
una coalizione tra la DC e i 
partiti della sinistra demo
cratica alia quale dovrebbe 
accedere dall'esterno il PSI, 
con un appoggio indiretto. 
Cio significa che non e in 
discussione in questo mo-
mento una alleanza politica. 
un accordo organico, una ve
ra partecipazione dei socia
list! ad una maggioranza 
parlamentare. Si tratta piii 
semplicemente dell'appoggio 
che il PSI pu6 dare ad una 
azione politica e di governo 
nelln quale esso rlscontri In 
esistenza di alcuni punti in-
teressanti sul piano pro
grammatico e per i quali 

flcata una progressiva accen- valga la pena di assumere 
tuazione delle differenziazio-
ni programmatiche, fino al 
profllarsi di una incompati
bility fra le ali di sinistra 
e di destra dello schieramen-
to. Una accentuazione delle 
posizioni liberali, inoltre, la 
ricerca di un troppo mecca-
nico equilibrio fra forze di
verse, una sottolineata fun-
zione condizionante da parte 
del partito di Malagodi, han
no segnato l'avvio al dete-
rioramento progressivo del
la formula centrista la qua
le, del resto, andava manife-
stando i suoi limiti dinanzi 
al mutamento della realta 
politica e sociale. 

Ed e a questo punto, an
che in rapporto alle posizio
ni assunte da socialdemocra-
tici e repubblicani. che si 
pone il problema del PSI. 
Premesso che di questo par
tito si parla da ogni parte, e 
non si pu5 non parlare, co
me di una riserva alia quale 
attingere per un piii stabile 
equilibrio. Moro ha posto in 
evidenza i fatti indiscutibili 
che danno interesse al di
scorso con i socialisti. Tali 
fatti sono la imitilizzabilita 
di una destra retriva e 
minacciosa, la ristrettezza 
progressivnmente accentuata 

un atteggiamento non nega
t ive *• • •, •-

Definiti in tal modo i co-
ratterl dell'attuale discorso 
verso il PSI. Ton. Moro ha 
concluso entrando nel vivo 
della polemica che divide il 
suo partito circa le < garan-
zie > da esigere per l'opera-
zione di centro-sinistra e cir
ca la nlternativa che. presu-
mibilmente, la destra d. c. 
avanzera chiedendo u n o 
scioglimento anticipato delle 
Camere. Tl seeretario della 
DC hn ribadito che la so
luzione che egli indica non 
mette in rischio l'attuale as-
setto, le nlleonze internazio
nali e gli imppgni nsstinti 
verso 1'elettorato cattolico, 
sicchc merita di essere tcn-
tata. Tn definitiva si tratta di 
una prova che pu6 riuscire 
o anche fallire: ma il con
gresso e chiamato a dare agli 
organi csecutivi del partito 
il mandato di sageiare le pos
sibilita nositive che la situa
zione offre nfTinchp\ se biso-
cnera ptttneere alia nlterna
tiva delle elezioni anticipa
te. cift avvenga sulla base di 
tina esnerienza fntta e non 
soltnnto di una astratta pre-
gitultVialp. 

Al punto in cui sono le co

se, non si pud volere tutto 
o nulla. E' necessario pro-
vare, non ci si puo assumere 
la responsabilita di non pro-
vare affatto: anche perche 
se una singola prova fallis-
se, non per questo la pro-
spettiva che oggi si pone 
verrebbe meno. Ci6 che im-
porta — tale e la conclusio-
ne dell'on. Moro — e che. la 
DC affrontl la situazione 

firesente mantenendo Integra 
a propria unita e la forza 

che da questa unita le de-
riva. 

II rapporto iiume del se-
gretario della DC e durato 
quasi sette ore. D! fatto e co-
minciato alle 11 del mattino 
ed e flnito alle otto di sera 
con la interruzione pomeri
diana. L'inizio del dibattito 
percio e stato rinviato a do-
mattina. 

Moro aveva inizlato la pri
ma parte del suo discorso 
verso le 11 sospendendola 
alle 14: l'aveva ripreso ver
so le 17 concludendolo poco 
prima delle ore 21. Per gran 
parte delle sette lunghe ore 
l'on. Moro ha letto la sun 
relazione con tono pacato, 
mirando a introdurre le ar-
gomentazioni con un distac-
co apparente che sottolinea-
va la complessita di una si
tuazione piii volte deflnita 
difficile e irta; ma il tono e 
stato vivaclzzato dal scgre
tario della DC nella parte 
finale la dove ha prospetta
to l'ipotesi di un governo 
appoggiato dai socialist!. 
Questa parte del discorso e 
stata piii volte Interrotta 
dall'assemblea con prolunga-
ti e caldi applausi senza che, 
per contro, si manifestassero 
contrast! ma soltanto un si-
lenzio fatto di riserbo. 

Questa mattina avra ini-
zio il dibattito sulla rela
zione. 

Commenti 
(Continuazlone dalla 1. patina) 

mocrazia pub desiderare che 
la prova non riesca. Col di
scorso di Moro il Conaresso 
d c. ha iniziato nel modo piii 
degno i suoi lavori». 

Secondo l'ing. Terrana. vice-
sesretarlo del PRI la relazio
ne Moro e da considerare "nel
le sue linee politiche essenzia
li, un contributo eerio e co-
rat»«ioso» nlla politica dl cen
tro-sinistra. 

II vice-aegretario del PLI, 
on. Bozzi. ha detto che «nel-
I'insieme il discorso riprodu-
ce la tesi dell'lncontro non or
ganico tra la D.C. e II PSI e 
rivela un travaglio e denun-
cia i rischi dell'operazione. di 
fronte at quali, tuttavia, l'ono
revole Moro non ritiene di do-
versi arrestare -. L'on. Bozzi 
ha concluso affermando di non 
credere ehe ^si giungera al-
robiettivo- sia per i contra
st! che insorgeranno nel C.N. 
della D.C. e sla per -11 prez-
zo politico che il PSI sar£ co-
stretto a chiedere perche l'ln-
contro abbia luogo •*. 

I priml commenti tra i di-
rigenti della DC riproducono. 
nel dosaggio degli aggettivi, le 
varie sfumature che dilferen-
ziano i gruppi che pur it in-
contrano sulla •• linea Moro ». 
Felicissimo si e detto Ton. Zac-
cagnini. soddisfatto Ton. Bar-
bi (e cosl Malfatti); secondo 
Ton. Colombo la relazione e 
« veramente completa e interea-
sante -: secondo Rumor - Ottl-
ma. Un documento di grande 
intelligenza politica»; secondo 
Gava - equilibrata -. L'on. Gui 
ha dichiarato: -Sono d'accor-
do. Mi pare che il discorso ri-
specchi una profonda aderen-
za alia situazione italiana -. Lo 
on. Scelba non ha invece fat-
td dichiarazioni: - Rispondere-
mo nel conso dei nostri inter-
venti - ha detto. Anche l'ono
revole Bonomi si e riservato 
di dare un giudizio dopo la 
riunione del delegati della 
-Coltivatori diretti -. 

La seconda assise nazionale dell'AICC a Genova 

Tremila cooperative 
riunite a congresso 

Posto l'obiettivo di unhe esercenti e consamotori per mnm politic* imtmonopo-
listica nel settore distributivo - Dalla tcalmierazione r> alia riforma del sistemm 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 27. — Trecento. 
cinquanta delegati in rappre
sentanza di oltre 3 mila coo
perative di consumo di tutta 
Italia hanno iniziato ieri po-
meriggio il dibattito sulla re
lazione tenuta al mattino dal 
presidente dell'Associazione 
Nazionale, Sbandati, in aper-
tura del secondo congresso 
nazionale. I/importanza del 
congresso. oltre che per le 
tesi in discussione. appare 
con evidenza da alcune ci-
fre: oltre 1 milione di soci 
aderisce alia cooporazione di 
consumo democratica. a cui 
si rivolgono inoltre 800 mila 
clienti non s*>ci. Sia nel sa-
luto del presidente della Fe_ 
dercoop di Genova che nella 
stessa relazione introduttiva, 
si e SAtttohneato il partico
lare momento politico in cui 
il congresso si svolge e l'im-
pegno quindi di non fare 
manca re il contributo della 
cooperazione per una solu
zione di svolta a sinistra dei 
problemi nazionali. 

Nel suo ampio discorso, 
Sbandati ha cercato di rias-
sumere i flloni principali del 

dibattito in corso da mesi 
nel movimento, jsforzandosi. 
al tempo stesso, di individua-
re alcuni flloni di attivita 
cosi da permettere che la 
forte cooperazione di con
sumo esprima un peso poli-
tico-economico proporziona-
to alle sue dimensioni 

Anche per questo settore, 
cosi come in generale per il 
movimento democratico, il 
problema e di riuscire ad in-
dividuare in che modo la 
cooperazione possa diventa-
re una forza di lotta contro 
il monopolio che nel settore 
speciflco opera contro l'inte-
resse non solo della coope
razione. ma dei ceti com
mercial! cosi come dei con-
sumaiori. Una delle parole 
d'ordine ftssate nella relazio
ne stabilisce come uno dei 
punti centrali. « una politica 
di riforma antimonopolistica 
del sistema distributivo >. Al
ia base di questa politica. si 
aggiunge. sta l'intera politi
ca generale che si deve rea-
lizzare tra cooperazione. enti 
locali, ceti medi commercia-
H e venditori ambulanti. Da 
questo schieramento deve 
uscire una progTamrriazione 
per il settore distributivo 

che contrasti e limiti la pe-
netrazione dei gruppi ftn«n-
ziari monopolistici. 

Si cita ad esempio, tra l'al-
tro, la municipalizzazion* dei 
mercati e magazzini genera-
li. la previsione nei piani re-
golatori di aree per moder-
ni centri di vendita in cui 
operino in modo associato 
cooperative ed esercenti. In 
questa visione delle cose si 
inserisce anche l'esigenza di 
modernizzare la rete distri-
butiva della cooperazione. 
Ma al centro del discorso si 
mettono i compiti della coo
perazione per aiutare 11 co-
stituirsi di un forte movi
mento associativo tra gli 
esercenti, e lo sviluppo di un 
processo che partendo dalla 
produzione associata e coo-
perativa porti direttamente 
al consumo le merci. 

l*na serie di rivendicazioni 
nei confronti dello Stato e 
l'impiego del denaro pubbli-
co. il problema della demo-
crazia interna, quello dei 
rapporti tra dipendenti e 
consigl-' di amministrazione. 
sonr. a!tre'.tante questioni 
che hrt""o trovato spazio 
nella rela/ione. 

UNA ANOHKL 


