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Aperto all'EUR il Convegno sul rinnovamento dello Stato 

Una politica di unita a sinistra per 
riforme strutturali e istituzionali 

La prolusione del compogno Terracini - Le relazioni di Perna, Barca e Spagnoli sulla politica di piano e gli istituti della 
democrazia, la riforma della pubblica amminislrazione, i rapporti tra cittadini e Stato - Numerose e qualificate adesioni 

MONTEVAGO — Una sedia sfondata, sulla quale, giudiziosamenle, la bimba ha radunato poche 
mele che e riuscHa a Irovare: e tutto II suo mondo, ora che la calastrofe non le ha lasciato 
ne casa, ne parenti, ne scuola, ne giochi. Cos) questa, come migliaia di altre bambine im-
para, in una tendopoli di Montevago, il duro mestiere di sopravvivere. 

Con lo svolgimento (Idle tre 
rela/ion i. rispettivamente dei 
compagni Edoardo Perna su 
«La politica di piano e gli 
istituti della democrazia», 
Luciano Barca su « Problemi 
dello Stato e della Pubblica 
amministrazione >. Ugo Spa
gnoli su c n cittadino e lo Sta
to », si e aperto ieri pome 
riggio al Palazzo degli Uf-
fici dell'EUR. il Convegno di 
studio promosso dall'Istituto 
Gramsci sui problemi del rin
novamento delle strutture sta-
tali. 

Dopo il saluto del direttore 
dell'Istituto Gramsci. Ferri, 
iveato ai delegati provenien-
ti da tutta Italia, ha intro-
dotto i lavori il compagno 
Umberto Terracini. 

« II Convegno. dcflnfo) di 
studio — ha detto Terracini 
— e di fatto, per il suo tenia 
e per il suo tempo, un mo-
mento della nostra vita poli
tica nazionale. Esso infatti 
pone il problema delle strut 
ture del nostra Stato per sau-
giarne la corrispondenza alle 
norme costituzionali e per \a-
lutare insieme la validita di 
queste norme nel quadro del
la situazione maturata dalla 
loro promulgazione. Ora non 
ci mole molto per dimostra 
re che l'attuale Stato e assai 
piu simile a quello costruito 
da I fascismo a chiusura eom-
pleta nei confronti delle mas
se popolari che non a quello 
eonccp'to dalla Repubblica e 
sancito quasi aH'unanimita 
dalla assemblea costituente. 
largamente aperto invece 
alia loro presenza attiva. Sta 
dj fatto che il processo di 
progressive) arroccamento nel 
le loro posi/.ioni di potere dei 
gruppi dominanti del capitale 
monopolist ico in consonan/a 
con 1'affermarsi di un effi-
ciente capiLalismo monopoli-
stico di Stato. ha rcso piu 
pressante la creazione di un 
sistema organico e operante 
che dia al processo economi-
co quell'indirizzo a fini socia-
Ii nel quale una collcttivita 

demoeratica »rova il proprio 
condizionamento e la propria 
salvaguardia ». 

A questo punto il compagno 
Terracini ha ricordato o>me 
la scelta demoeratica fatta 
dal Partito comtinista nel pie-
no della lotta annata contro 
il fascismo non fu solo una 
scelta strategica. ma venne 
dettata dal ripudio che ddla 
democrazia a\eva fatto. col 
fascismo, la \ccvhia classo do 
minante, col che la democr.i 
z>'a stessa aveva riassunto la 
carica rivoluzionaria che gia 
l'aveva ca ratter izzata nel pe 
riodo di prima enucleazione 
del movimc-nto operaio e so 
cialLsta in Italia. Ma ora era 
non piu una minoranza di 
avanguardia ma la grande 
maggioran/.a delle masse p<> 
polari che ritrovava nella de 
mocrazia il proprio piano di 
raccolta ponendo ttittavia la 
condizione d e s t i n e costitui 
ta a presidio. E cjo appun'o 
si sarebbe realizzato se le 
strutture statali fossero .state 
costruite secondo la Costitu-
z'one. 

la sceffa 
demoeratica 

Al quesito se. neU'elusione 
di questo impegno. la scelta 
demoeratica debba oggi esse 
re ripudiata. il compasmo 
Terracini ha risposto con un 
risoluto din :e^o. sottolineando 
come le larghe Licerazioni 
provocate nel tessuto sociale 
nazionale dallo sviluppo impe 
tuoso del set tore industnale 
deH'economia italiana. abbia 
no porta to ad un ricolloca-
mento in esso. in imitate di 
mensioni. dei ceti medi. con 
consoguenti nuove possibilita 
di allean/e sul piano della 
lotta. I^i varia articolazione 
dello Stato democratico offre 
{'optimum di condizioni per 
svolgersi ed affermarsi. 

II problema del rinnova-

I soccorsi inviati da ogni parte: lenta la distribuzione 

Tonnellate di viveri in Sicilia 
su 5 navi da guerra inglesi 

I centri di raccolta stabiliti a Roma e Agrigento dal ministero degli Interni - II conto corrente 
200709 messo a disposizione dal la Croce Rossa - Disposizioni speciali diramate da I nam, Inail 
ed Anea - Numerosissimi Paesi offrono aiuti - Giunti a Ciampino i primi soccorsi jugoslavi 
Una vera e propria gara di 

solidaneta si sta svolgendo. in 
Italia e all'cstero. per aiutarc 
i sinistrati siciliani. Le oTferte 
e gli mvii si susseguono in con-
tinuazione: l'importante e che 
arnvino presto agli sfollati. Nei 
IMC?I colpiti. nolle campagne 
do\e vagdiio a centinaia 1 prtv 
fughi. si attendono aiuti che 
arnvano con difficolta e irre-
golarmente. anche per le dif
ficolta di comunicazione tra le 
vane zone. 

La distribuzione degli aiuti 
e l'organizza zione delle colonne 
di soccorso viene stabihta dai 
due centri direzionali predispo-
sti dal ministero degli Interni 
ad Agrigento e a Trapani. Le 
offerte per la Sicilia — ha co-
municato il ministero — devono 

essere preannunciate alia dire-
zjone della Protezione civile, a 
Roma, o direttamente al diret
tore dell'Assistenza pubblica che 
si trova nel centra direzionale 
agrigentino. 

Medici o infermieri volontari 
— si aggiunge — si devono pre-
sentare nelle sedi locali della 
Croce Rossa o ai Servizio civi
le internazionale. 

Venti aerei militan proseguo-
no intanto la spola tra Ciampi
no e la Sicilia recando i genen 
di soccorso raccolti centralmen-
te dalla Protezione civile. Anche 
la nave traghetto Gennaraentu. 
delle F'errovie. e il Canouro 
Rosso, affittato dal ministero 
degli Intemi. continuano i loro 
viaggi via mare per trasporto 
di automezzi-

TV «prudente» 
coi terremotati 
Ancora una rdta. dir.anzi al 

di.tasfro che ha colpito nella 
Sicilia il nostro Paese. la TV 
manticne un atteggiamento 
incerto. < prudente >. dimo-
strando di non voter utihzza-
re le sue enormi possitnlita 
per informare in modo com
plete onesto e tempestwo ait 
italiam. U Telegiomale mrn-
diano ha ormai confermaio 
per tutti che i collcoanwn fi 
dtretti sono posstbili: e. in
fatti, ieri alle 12,30. grazie 
a un coUepamento * in dtret-
ta > la voce drammatica dei 
terremotati e omnia nelle ca
se dei telerpettatori. Ma e 
stala una forzatura: e subi-
to la TV & sembrata correre 
ax ripari. Abbiamo dorvto 
attendere Tedi2ione del Tele
giomale della notte per ascot-
tare alcune bred parole del 
sindaco di Monterago (Vuni-
co sicUiano cui sia stato oj~ 
ferto un microfono) nel corso 
di un servizio dai luoohi col
piti, che era pero anch'esso 
pvntato soprattutto a « ro.«i-
curare » i telcspettatori sulla 
« tempestiritd * e sulla « ef-
ficienza > degli aiuti. E que-
sta, come si testimonia nelle 
altre pagine del giornale, e 
una menzogna. Del resto, se 
tuttu m cosl bene, perchi 
non lo si lascia dire ai ter-
mnotati che chiedono coper-

te e viven? Ma. in questo 
senso. tl co/mo & stato rag-
giunto nel Telegiomale delle 
20.30. che e. non a caso. U 
principale. Si e giunti fino al 
proitesco. al rergognoso grot-
tcsco: milioni di italiani han-
no doruto contemplare per la 
mapmor parte del tempo il 
rolfo di circostanza di Boz-
ztm. che magnificara la «>"Ol-
Icatudme > della autonta e 
quavdo nnn acera nulla da 
elencare. npelera le cose due 
rolte. Solo alia fine e stato 

trasmesso un servizio che mo-
strara qualche volta tl roll© 
di qualche terremotato (il 
c pezzo » e stato poi ripetuto 
per intiero alle 23): ma quan-
do corr.inciava la brevissima 
intervista col sindaco di Mon
tevago. la trasmissione 6 sta-
ta brutalmente mozzata. Ma, 
anche a parte questa pvnla. 
la TV e apparsa costantemen-
te preoccupata soprattutto di 
coprire U ritardo dei soccorsi 
e di tranqutllizzare gii italia
ni. Eppure. ancora una volta, 
essa potrebbe al contrario e-
sercitare una ulUe funzwne 
civile, se. rappresentando tut
ta la rcalla. nella sua trage-
dia. esercitasse una pressione 
sugli organismi governativi < 
suR*opinione pubblica. 

g. c. 

La Croce Rossa utilizza per 
il trasporto del plasma anche 
gli aerei di linea diretti in Si
cilia. Da Roma sono partiti ieri 
altri 200 flaconi di plasma. Cen
to flaconi sono stati inviati inol-
tre dall'AVLS di Milano. 50 da 
Pavia e da Acerra. 30 da Na-
poh mentre in numerose localita 
prosegue la raccolta di sangue. 

La Croce Rossa ha aperto un 
conto corrente speciale (I / 200709. 
intestato alia Banca nazionale 
del Lavoro - CRI per la Sicilia) 
per una sottoscnzione nazionale. 
Le orgaaizzaziom sarde della 
Croce Rossa hanno inviato indu-
menti. 

I ehinirghi delle cliniche or-
topediche di Padova (universi-
ta) e Asti (ospedale civile) 
si sono messi a disposizione per 
qualsiasi intervento operatono. 
Disposizioni speciali sono state 
impartite per i soccorsi ai ter
remotati dalle direzioni dello 
INAM. dell'IXAIL e deHAsso-
ciazione nazionale degli Enti di 
assistenza alle sedi dei centri 
Sicilian!. 

II ministero della Samta ha 
prowedu'.o a rafforzare gh uf-
fici dei medici provinciali di 
Trapani e Agrigento e ha pre-
disposto 1'invio di una colonna 
mobile con microbioJoghi. chimi-
ci e ingegneri medici nelle zone 
piu colpite per prevenire ij dif-
fondersi di epidemie. 

La 9ottoscrizione di 5oIklarieta 
nazionale in favore dd le popola-
zioni colpite dal terremcto in Si
cilia. indetta dalla Radiotelevi-
sione italiana. e stata aoerta 
con un ormUiSuto del Presidente 
Saragat. il quale ha versato la 
vxnrna di 1.250 000 lire, pari alia 
meta del 5uo avsegno persona le 
mensile. La Presidenza della Re
pubblica ha. dal canto suo. con-
tribuito con on versamento di 
died milwcii di lire. Una sot
toscnzione e raccolta di inoV 
menti sono state promosse dal 
PSIUP che ha messo a disposi
zione dei terremotati un milione. 

Licenze speciali 
per i militari delle 

zone terremotate 
I militan le cm famiglie n 

siedono nelle zone colpite dal 
terremoto potranno usufruire 
— salvo sen motivi di servi
zio — di una licenza straordina-
n a di dieci giorni, piu il viag-

Sw. Lo ha deciso il miniitro 
ell* Difesa, TremeUoni. 

Analoga iniziativa e stata presa 
dalla DC con la sottoscrizione 
di dieci milioni. 

Mentre industrie. uflici. g;or-
nali. la Pontificia opera di assi
stenza. banche locali inviano 
soccorsi in danaro e in medi
cinal). la Manna militare ha 
fatto partire da Napoli una squa-
dra speciale portaferiti compo-
sta da un ufficiale medico, due 
sottufficiali e 11 soldati. Da Ve 
nezia e partita una colonna sj>e-
ciahzzata di vigili del fuoco con 
12 bulldozer. 24 nbaltabih e 1 
carro officina. 

Vasta anche la solidaneta dal-
1'estero: la Gran Bretagna ha 
inviato cinque navi da guerra 
(quattro spazzamine e un cargo-
appoggio) con coperte. medicine. 
25 tonnellate di nfomimenti; 
inoltre da Malta e giunto un 
aereo della RAF con tre uffi-
ciah medici ing'e.si e sei infer-
m;en speciahzazti. 

La Croce Rô vsa romena ha in
viato genen ahmentari. medi-
cinah e mdumenti. 

A New York la Societa sto-
nca italiana ha aperto una sot 
toscnzione. DaDe bas: amer;ca-
ne nella RFT sono partiti tre 
aerei (2 da Bonn e 1 da Stoc-
carda) con tende. cassette ali-
mentari. matenaJe sanitano e 
infermieri. Dalla base amenca-
na di Sigonella e stato inviato 
un elicottero con le attrezzature 
per il rapido scarico dei mate-
nali dai tre acre:. 

Ieri sera e giur.to a Campino 
il pnmo aereo jugo^lavo canco 
dj soccorsi mvjati alia CRI. Al-
I'amvo. tra i presenti I'amha-
seiatore in Italia. S. Pnco I soc
corsi consistono in 100 tende. 
3000 co,><-rte. ca-ne e latte ow 
densato. Dalla Franca e pon-
ta a partire una sqaadra spe
ciale dotata di apparecchi per 
rintracciane eventual i fenti che 
si trovino ancora sotto le ma-
cerie: inoltre la Croce rossa 
rancese ha scttoscntto venti-
mila nuovi franchi e il Soc
corso cattolico ha inviato tende 
e coperte. Circa duemila scatole 
di alimenti per bambini sono 
state inviate dall'Olanda insieme 
ad altri genen di assistenza. a 
cura della Croce Rossa e della 
organizzazione < Persone in pe
ri colo ». Centomila corone sve-
desi sono state inviate da 11'As-
sociazione dell'infanzia di Stoc-
colma. 

La comumta italiana in Cana
da si e impegnata a raccogliere 
ftlmeno seirrula dollan. La Cro
ce Rossa della RFT ha inviato 
sedici milioni di br« iuliane. 

II compagno 
Treccani invia 

un milione 
ai terremotati 

II pittore compagno Krnesto 
Treccani ha inviato una lettera 
all Unita nella quale tra l'altro 
afferma di aderire 'alia sottoscri-
z-'one aperta dal Partito con la 
somma piu alta che mi e possi-
bile dare; un milione di lire. 
Vi sarei grato se meta di que
sta somma anoasse al Comi-
tato intercomunale che ha sede 
a Partanna. uno dei paesi col 
piti. Mi adoperero inoltre per-
che sorgano fra gli artisti mi-
native di mostre a f«-\ore del 
le popolazkxii colpite e fin dora 
assicuro la mia partecipazione. 
Fraterni saluti. Ernesto Tree-
cam". 

tnento della struttura statale 
— ha cxiticluso il compagno 
Terracini — dove dunque es-
seix? rLsolto c\)ii una azione 
tenace e larga per la piena 
attuazione della Costituzione. 
sfuggendo alia facile tentazio 
IK* di ricerche sostitutive em-
piriclie e aleatorie. 

Dopo il compagno Terraci
ni. ha preso la parola, per 
svolgeix* la propria relazione, 
il compagno Perna. 

* Politica di piano e istituti 
della democrazia J> 6 il tema 
della relazione del compagno 
senatore Perna. che parte da 
una analisi della «crisi dello 
Stato » non riconducibile ai so 
It fenomeni sovrastrutturali. 
II problema che si presen-
ta 6 di individuare nella ten-
sione dei rapporti sociali e nel 
divario tra societa civile e po
litica gli elementi positivi di 
un superamento e di sostenere 
con una politica di unita a si
nistra la lotta per le riforme 
strutturali e istituzionali. Ix> 
obiettivo — dice Perna — e 
la fondazione di uno Stato nuo 
vo. dove esista un rapporto 
fecondo tra la sovranita popo 
lare e le islituzioni e queste 
possano adempiere il ruolo di 
direzione e controllo dell'atti-
vita economica. 

II Piano non 6 ne un valido 
sistema di coerenze per un in-
dirizzo rinnovatore. ne un me-
todo democratico. poiche la 
sede delle fondamentali deci 
sioni di politica economica e 
posta fuori degli organi costi 
tuzionali e solo formalmente la 
programmazione cura di coor 
dinare le proprie finalita alle 
esigenze del decentrarnento e 
alle autonomic essa non si 
appoggia agli enti locali elet 
tivi e d'altra parte manca an 
che un rilevante elemento di 
controllo parlamentare sul mo 
mento della realizzazione. 

La causa dello svuotamento 
delle assemblee elettive non sta 
nella debolezza intrinseca delle 
istituzioni. ma nel fatto che 
all'interno dello Stato esisto-
no con poteri proprii e lar-
ghissima autonomia di deci-
sione organismi svincolati dal 
sistema democratico. Ecco per-
che la polemica contro la « par-
titocrazia » e un bersaglio sba-
gliato. 

Perna enuncia poi una serie 
di proposte che tendono a ri-
qualificare la funzione legisla-
tiva delle Camere nel senso 
della organicita e del potere di 
controllo suH'operato del go-
verno e delle imprese. Non so
no invece mature proposte di 
rilievo per il superamento del 
bicameralismo che richiede-
rehbe una complessa ristruttu-
razione degli organi posti al 
\ert ice dello Stato. E tutta via 
il sistema bicamerale. cosi co
me funziona. non e efficiente. 
Per dare alia rappresentanza 
politica la necessaria autore-
volezza sarebbe opportuno dif-
ferenziare le attribuzioni del
le Camere esistenti assegnan-
do alia prima una prevalente 
funzione di indirizzo e alia se-
conda quella di controllo della 
spesa e sulla gestione pubbli
ca. e cio senza affrontare la 
via della revisione costituzio-
nale. 

Quanto alle Regioni la po-
sizione dei comunisti e chiara 
Î e riteniamo indispensabjli 
per una vasta diffusione del 
potere di indirizzo respingen 
do ogni concrzione retriva e 
particolaristica. I * Regioni 
sono per noi un modo di es
sere della Repubblica < una e 
indivisibile *>. uno strumento 
concreto della formazione di 
una '-olonta politica nuova. 
Tra le Regioni e i Comuni ci 
deve pur essere un momento 
democratico pormanente che 
puo venire garantito tanto 
dalla sostituzione delle Pro 
vince con unioni di Comuni 
quanto con la modifica delle 
attuali funzioni e eireosenzio 
re tcrntoriali delle pro\ince e 
una diversa composizione dei 
loro organi. La questione e 

aperta, ma *ion nascondiamo 
di preferire la seconda solu 
zione. In ogni caso l'istituto 
prefettizio deve scomparire. 

Rientra in un metodo demo
cratico di elaborazione del 
piano la necessita della con 
sultazione del sindacato. Di 
un sindacato che sia autouomo 
e non suhalterno alle ic.^lte 
governative. che possa ijpri 
mere liberamente delle ton 
Crete alternative, forte del'.a 
sua presenza nella fabbrica e 
dei risultati raggiunti nelh 
contrattazione collettiva. n 
spetto alia quale la eventual? 
legislazione statale in mate 
ria non c nocessariamente 
prevalente. ma concorrente. 

La funzione della 

impresa pubblica 
L'ultima parte lella relazi > 

ne riguarda la funzione le! 
I'impresa pubblica. Il punto 
da su|)erare e quebto: come 
ottenere che il grande svilup 
po del capitalismo di stato si 
traduca in una corrisponden-
te capacita di intervento. di 
retta a regolare tutta 1'atti 
vita economica. Assegnare 

II compagno Terracini 

d o e alia azienda pubblica una 
funzione precisa. in modo cne 
essa possa assolvere il com-
pito di soddisfare bisogni cn^ 
rimpresa privata non puo. pe» 
la sua struttura e per la for 
ma privata di 'i:r> oDriazion • 
del profitto. realizzare. 

Ha quindi parl.ito il comp.i 
gno Barca. la cui relazione e 
stata centrata .sui temi della 
riforma della pubblica ammi 
nistrazion<». a>n la sottesa 
premeasa ctn1 il problema del
la nforma delle strutture am 
ministrathe non puo essere 
affrontato in base a un certo 
schema ottneentesco dello 
Stato. sia lnterpretaio in chia 
ve di destra sia interpretato 
in chia \e di sinistra, ma puo 
e de \e essere affrontato o i 
me eia lo fu aila Costituente 
da Palmiro Togliatti. tenendo 
conto che si e andata realiz 

I 
Primo bilancio del ministero LLPP 

Un rapporto catastrofico 
U Mmis'.cro dei lavon pub-

blici ha comp'Uto un primo 
som-nano bilancio dei danni 
sulla base dei rapport: dei 
tecnici del genio a vile delle 
provinae colpite dalla cata-
strofe tellurica. 

Ecco il tragico quadro che 
ne scaturisce. ancora. pur-
troppo. incompleto e vago. 

PROVINCIA DI AGRI
GENTO - MONTEVAGO e tô  
talmente distrutta : le case 
cTabiiazione crobate fino ad 
ora contate sono circa ot-
tocento; sono croUate anche 
la chiesa. il mumcipio. le 
banche. gli edifici scolasti-
d ; sono inoltre da demohre 
un* numero imprecisato di 
fabbricati. Le strade, le fo-
gne. racquedotto e gli im-
pianti elettrici sono comple-
tamente da ripnstinare. Fi-

m ad ora sono ?tati contati 
oltre 200 morti. II genio ci
vile calcola che bjsognera 
trasportare altrove oltre 150 
miJa metri cubi di detnti. 
senza quelli cne nsuheran-
no dalle demolizioni degli 
edifici danneggiati e che 
verrarmo demoliti nei pros-
simi giomi. SANTA MAR-
GHERITA BELICE: distrut-
ta al 95 per cento. Sono 
crollate quattro chiese. la 
casa comtinale. piu di un 
terzo del pae^ . mentre so
no parzialmente dannegg.ati 
racquedotto. la fognatura e 

. !e opere d'arte. I morti fi-
nora accertati SONO NOVE 
ma si presume che ve ne 
siano a'tri sotto le macene. 
A MENTI e a SA.MBUCA 
i danni sono in corso di ac-
certamenta A SCIACCA i 

danm sembrano l:e\n. ma 
.-ono ancora in corso di ac-
certa mento. 

PROVINCIA DI TRAPANI 
. SALAPARUTA e POGGIO-
REALE sono gli abitati sen-
z'altro piu danneggiati. Ir-
raggiungibib fino all'altro 
ien. sono stati raggiunti ieri 
mattina. I danni sono in 
corso di aecertamento. ma 
g:a risulta che Salaparuta e 
stata d.nrutta quasi total-
mente. co-i come e s'ato di 
•Jrutto q.iasi totalmente (JI-
B ELLIN A Per avere noti 
zie p;u precipe suH'ammon 
tare dei danni e sul nume
ro dei morti. che si presu
me siano numerosi sotto le 
ma eerie, cosl come sono nu
merosissimi i fenti, ricove-
rati nell'ospedale di Trapani, 
bisogneri attendere ancora. 

zando una nuova versione del 
momento politico e del mo
mento ecoiKNiiico e che sono 
contemporaneamente matura-
ti diritti — diritti sociali — 
per la cui soddisfazione non 
bastano misure volte a limi-
tare l'arbitrio e non bastano 
organi di controllo formate 
ma occorre quatcosa di piu: 
la parteeipa/ione consapino 
le e organi/zata dei cittadi 
ni alia forma/iono e attua/to 
ne di una linea politica. per 
che da questa dipiMide in do 
finitiva Teffettiva tradu/ione 
in pratica dei nuovi diritti di 
carattere sociale 

Tenendo preseiilo l'esigen 
za di favorire questa parte 
cipa/ione consapevole, questo 
controllo democratico di me 
rito. le scelte su cui l'ampia 
rela/ione del comp<igno Bar 
ca ha posto l'accento sono 
state in primo luogo quella 
del decentramen'o politico 
(anche come condizione di ri 
duzione dei costi e degli sp 'e 
chi. ha sottolineato la rela 
zione. e come condizione di 
una reale efficienza Hnaliz 
zata ai grandi obiettivi che 
la Costituzione indica) e in 
secondo luogo la scelta a fa
vore di una inversione di ten-
denza nel rapporto tra cari-
che elettive e burocrazia. 
t Oggi — ha detto Barca — 
sono ben pochi i sindaci che 
contano piu dei segretari dei 
Comuni o i sottosegretari che 
contano piu dei direttori ge 
nerali J>. 

Barca ha poi affrontato il 
problema dcirautnnomia del 
fun/ionario sempre piu neces 
saria nel momento in cm la 
realta esige dal fun/ionario 
iniziativa. capacita imprendi 
toriale. Barca ha avan/ato la 
proposta. di grande attualita 
m relazione a ccrte rimo/io 
ni-promozioni di generali. di 
distinguere con nettezza tra 
lo status di dirigente. e cioe 
la classe di stipendio acqui-
sita in base alia qualifier e 
all'anzianita dal funzionario 
(e nessuna somma. per nes-
suna ragione — ha detto Bar
ca — deve essere pagata al 
funzionario dello Stato « fuori 
busta ») e di contro la carica. 
In altre parole. Barca si e 
espresso decisamente a fa\o 
re della rotazione delle cari-
che dirigenti della burocra
zia secondo precisi criteri og-
gettivi e temporali. 

La crisi 
dei partiti 

Ma non e questa che una 
delle proposte concrete (scio-
glimento di Enti. destatizza-
zione di istituti e loro passag-
gio alia gestione di organiz 
zazioni democratiche. relazio
ne annuale del governo alle 
Camere stillo stato della pub 
blica amministrazione. cvc.^ 
che hanno concluso la rela 
zione. 

L'ultima relazione 6 stata 
quindi svolta dal compagno 
Snasnoji sul tema * II cit'a 
dino e lo Stato >. 

II problema di forido <M 
rapporto fra cittadino e Stato 
— ha detto Spaiinoli — si po 
ne nella societa italiana in 
termini di partecipazione c d; 
democrazia. E' il tipo <:{cs-o 
di sviluppo della nostra so 
cieta con i suoi squilibri e le 
sue contraddizioii e Tintensi 
near si di esigenze Cf)llettive 
negli aspetti piu vari rk-Ila 
sock-fa — al soddisfacimen*o 
delle quali deve nmvvederf 
l'intervento dello Stato — the 
ha determinato una nlevan 'e 
spin^a ad una p re^nza e ad 
un impeano del cittadino hen 
oltre i lim'ti dcV.a * delcca 
quinouennale ». 

Den~.ocr3zin c partecipazio 
ne — ha soggiunto Spagnoli 
— debhono innanzitutto nfe 
rirsi a I mondo del lavoro co
me ad uno dei fattori fonda-
mer.Iali della societa dove si 
affmntano piu direttamente i 
problemi che rieuardano la 
vita e la realta del lavorato 
re. Se la Costituzione si arre-
sta di froite ai caToelli delle 
fabbriche. run ha ^enso par-
la re di democrazia-

L"organizzazx>ne oV-Ha par
tecipazione e della democra
zia pone alle forze politiche 
n le \an t i respr>nsab*!ita. In 
tanto. di fron*e al processo in 
atto di crescita demoeratica. 
di moltiplicazione di centri di 
iniziativa. il problema che si 
pone ai partiti e allle istitu
zioni rappresentative e quello 
di stabilire con essi del col-
legamenti. in relazione alia 
pluralita e diversity di forme 
organiz/ate. La funzione dei 
partiti in una societa dt-m.> 
cratica e insostituibile. pur St.-
essi debbono premiere co-
scienza che non espnmono 
tutta la realta politica. tenen
do conto dello sviluppo dello 
organizzazioni e della loro 
innegabile politicizzazione. 

Vanno perd respinte le tesi 
di un* « r U pubbheistica vol

te a far credere ad una crisi 
dei partiti. con una valtita-
zione di carat tere generate 
Per piirte nostra affermiamo 
che «>ccorre distinguere net 
tamente fra partiti che — co 
me il nostro — mantengono 
profondi legami di massa. 
una forte carica rinnovatrice. 
una tensione ideale e politica 
che si traduce nella parteci 
pa/ioiM* cosciente e continua 
dei mihtanti alia hattagMa 
politica. e altri partiti che 
queste caratteristiche non 
hanno mat avuto (per essere 
partiti di opinione) o che ban 
no via via perduto per esser 
si deteriorati a strumento di 
partecipazione al potere e per 
cssersi spogliati di contenuto 
ideoloiiico e di tensione 
ideale 

Nel corso della sua ampia 
rela/ione il compai?no Sna 
gnoli ha affrontato importan 
ti problemi. sui quali non ci 
e poss'bile riferire. conclu 
dendo con la trattazione di 
argomenti strettamentr leg.iti 
aH'attualitn politica. sui qua 
li varra la pena di riferire 
sia pure sommariamente. So 
no i problemi relativi al pe 
ricolo di formazione di caste 
e di gruppi di potere nell'am-
bito degli apparati militari. 
dei compiti e dell'attivita dei 
servizi di sicurezza. di fronte 
ai quali si impongono rappor 
ti nuovi e un profondo risa 
namento. 

Non si puo consentire. in
fatti — ha detto con for/a il 
compagno Spagnoli — che 
permanga nel corixi del Pae 
se una organizzazione con 
compiti indetenr.mati. con 
possibilita — sen/a controllo 
o senza adeguatn controllo — 
di s\olgere attivita al di fuo 
ri della Iegge. Non si puo con 
sentire che si formino org.i 
nismi che. cosi potendo op«>ra 
re. assumano una jxisizione 
di vero e jiroprio potere nel 
lo Stato e possano poi emer
ge re al di sopra dei poteri 
istituzionali. Anche Tesercito 
deve essere considerato stru 
mento di unitii e non di fa 
zione e cii parte. 

La democrati/za/ione delle 
for/e armate e un elemento 
nccessario per un di verso 
rapporto esercito democrazia. 

I lavori del Convegno ri 
prenderanno oggi per conclu 
dersi domani con un discorso 
del compagno Ingrao. Ai la 
vori hanno partecipato dele 
gazioni del PR I (compost a 
da l l ' aw. Cifarelli. dal dottor 
Ungari e dal prof. Capurso) 
e del PSIUP (composta dai 
compagni Basso. Valori. Liz 
zadri e Minasi). II sen. Parr i 
ha inviato la propria adesio 
ne. annunciando che domani 
presenziera ai lavori. Presen 
te era anche Ton. Anderlini. 
Hanno inviato la loro adesio 
ne il prof. Paolo Banle. il 
dott- Pedrazzi. Ton. Luciano 
Lama, I'avv. Mario Berruti. 
I ' aw . Leopoldo Piccardi, il 
pr(»f. Costantino Mortati. In 
on. Ugo La Malfa e il pro 
fessor Francesco Forte. 

La visita 

di Maurer 

rinviata 

a lunedi 
I^j visita ufficiale in It all • 

del Presidente del consiglio del
la Repubblica sociahsta di Ro
mania. Ion Gheorghe Maurer • 
del miniMro degli Esten Cor-
neliu Manescu. rinviata in s^ 
gwito al terremoto che hz co'-
pito la Sicilia. co-nincera lunedi 
prossimo. 

Messoggio 

di Paolo VI 

a Tito 
Paolo VI ha ringraziato d pre

sidente Tito per l'appoggio cht 
questi ha dato al suo messag-
gio con il quale il Papa propo-
neva che il 1" gennaio di ogni 
anno sia dichiara'.a «giomata 
della pace » 

Nel messaggio — a quanto 
nfensce I' agenzia di notizie 
cTanjug* — il Papa dice fra 
l'altro: < Noi scguiamo con at-
tenzione il vostro dewleno di 
una reale soluzione pacifica di 
tutti i conflitti internazionali. 
In questo spinto vi inviamo 
nuovamentc i nostri voti p«r te
le paot». 
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