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AD UN ANNO DAL VOTO PER LA COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE REGIONALI 
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un nuovo modo di governare dalla parte dei lavoratori 
Una battaglia 
ancora aperta 

Due element) fondamentali emer-
gono dal primo anno di vita delle 
Region! a statuto ordinario. II pri 
mo e dato dal susseguirsi degli at-
tacchi aperti e delle manovre sot-
terranee messe in atto dalle for
ze moderate e conservative! di go-
verno e dei partiti di maggioran-
za a cui si sono collegati I gruppi 
•verslvi delta destra contro le pre
rogative e i poterl delle Region!. 

II secondo elemento e rappresen-
tato dall'impegno tenace con cui le 
forze regionaliste e democratiche, 
e in primo luogo II nostro partito, 
si sono battute e si battono per I'at-
tuazione dell'ordinamento regiona-
le, per la riforma democratica del
le strutture dello Stato come base 
di una ampia partecipazione popo-
lare alia direzlone della vita pub-
blica e di una nuova e p)u solida 
unita nazionale. 

I risultati ottenuti sono impor
tant! e le Region! hanno cos! acqui-
stato prestiglo e autorita presso le 
masse popolari e si presentano co 
me un elemento di rinnovamento 

profondo della vita politlca demo
cratica italiana. 

Le forze di governo e della de
stra ostili all'attuazione dell'ordi
namento reglonale hanno dovuto fa
re molti pass! indietro su question) 
rilevantl, tuttavia le prospettive 

. sono ben lontane dall'essere tran-
quillizzant). E' evidente che la 
sterzata a destra impressa alia 
politica della D C e diretta an-
che a Impedire lo sviluppo della vi
ta democratica e crea, con la man-
cata elaborazione dei decreti dele-
gatl, una situazione sulla quale pesa 
sul futuro delle Region! il rlcatto di 
un congelamento che dovrebbe du

ra re un altro anno e mezzo. La 
battaglia per I'emanazlone dei de
creti delegati dlventa oggi II terre-
no su cui si devono impegnare tut
te- le forze democratiche e regiona
liste. . « 

L'indicazione delle prlorlta da se-
guire per I'avvio del pieno funzio-
namento delle Region! viene, da un 
lato, dalle lotte dei lavoratori per 
una politica di riforme, per la ca-
sa e I'urbanistlca, la sanita, I'agri-
coltura, e anche per la scuola e i 
trasporti, e dall'altro dalle precise 
richieste delle Region! per una nuo
va politica del Mezzogiorno che sia 
al centro di una politica di pro-

grammazlone economica democrati
ca e per il riconoscimento del ruolo 
decisivo che ad esse compete in 
quest! campi. 

L'unita delle forze regionaliste, 
che ha portato alia elezione dei con-

, sigl! regional), deve impedire che 
questa grande conquista sia vanifl-
cata. I I ' voto di milioni di elettorl 
il 13 giugno deve essere un voto 
contro le forze antireglonaliste, 
contro la DC; deve essere un voto 
per le Regionl, contro' I'accentra-
mento burocratlco - dello Stato e 
per una nuova democrazia. 

Agostino Novella 

EMILIA 
• > . i . .. . . . . • • 

La « costituente » 
del rinnovamento 

LE REGIONI, nella misu-
ra in cui hanno saputo 

collegarsi ai grandi temi del
lo scontro politico e sociale, 
hanno acquistato maggiore 
forza e prestigio politico e 
•ociale per affrontare l'urto 
con le resistenze moderate e 
conservatrici. E ' questo il ca-
so dell'Emilia - Romagna, do
ve, tradotta nello statuto la 
impostazione di «Regione a-
perta» per una politica di 
riforme, di programmazione 
e di partecipazione, si e dato 
mano, nel corso dell'anno, ad 
un intenso lavoro svolto sul 
piano regionale e nazionale 
per definire in contenuti in-
novatori e moderni le mate-
rie assegnate dalla Costituzio-
ne alia competenza legislati-
va e amministrativa della Re
gione. 

Sono stati cosi sottoposti al 
dibattito del Consiglio e del
le organizzazioni politiche, 
economiche, sociali e cultura-
li delTintera regione i temi 
della programmazione econo
mica, della scuola e cultura, 
del turismo, della politica 
agraria. dei servizi sociali. In 
rapporto stretto con le riven-
dicazioni poste dal movimen-
to di lotta dei lavoratori per 
ia politica di riforma della ca-
sa, della salute e dei Mezzo
giorno, abbiamo avanzato al 
Parlamento e al governo le 
proposte e gli impegni delle 
forze democratiche emihane, 
mentre con una diretta par
tecipazione degli Enti locali. 
dei sindacati e delle altre or
ganizzazioni della socteta ci
vile, stiamo seguendo I'elabo-
razione dei decreti delegati 
che dovranno segnare la de-
finitiva conclusione della fare 
« costituente » e l'tnizio, a far 
capo dal 1. gennaio 1972. del
la pienezza dei poteri autono-
mi della Regione 

II solo potere autonomo che 
potevamo mtanto eserciiare 
era quello del controllo sugli 
atti degli Enti locali, da m-
staurarsi, in ossequio alia Co-

• atituzione, in sostituzione dei 
vecchi controlli prefettizi e 
central). Nonostante le resi
stenze govemative, non ci sia-
mo lasciati sfuggire questa 
gossibilita. Da quest'anno Pro
vince e Comuni dell'Emilia-
Romagna sono stati liberati 
daila pesante cappa della tu-

govematlva, con decisivo 

vantaggio della autonomia e 
dell' autocontrollo. L' afferma-
zlone della Regione come nuo
vo strumento di potere de-
mocratico delle classi lavora-
trici ha avuto una particoia-
re espressione, in Emilia - Ro
magna, nella conferenza na
zionale del settore bieticolo-
saccarifero, tante volte richie-
sta al governo e mai attuata, 
e nella conseguente battuta di 
arresto imposts ai piani di 
ristrutturazione delFEridania. 

II nuovo modo di fare po
litica che si esprime nella no
stra regione costringe tutte le 
forze politiche ad uscire dal
la rigidita delle formule pre-
costituite. I rapporti della mag-
gioranza PC1-PSIUP con U 
PSI sono tali che, recente-
mente, H comitato regionale 
socialista ha aperto il discor-
so di una sua disponibihta 
ad assumere diretta responsa-
bilita nella giunta e nella 
maggioranza. Quanto ai grup
pi di minoranza, non esiste 
ne un blocco ne una politica 
delle opposizioni. Anzi, accan-
to ad una sbiadita presenza 
socialdemocratica. sia da par
te del PRI, sia da parte della 
DC, nonostante le fratture e 
le division] interne, viene 
espresso 1'indirizzo, natural-
mente da noi mcoraggiato e 
sostenuto, ad assumere posi-
zioni di «corresponsabilita 
nelia gestione della Regione*. 
E c:6 e gia awenuto per le 
presidenze delle commission! 
consilian, che, con voto una-
nime, sono state assegnate: 
due al PCI, due alia DC, 1 
al PSI c 1 al PRI. 

Gia questa rapidissima sin-
tesi mostra, credo, come ci 
storziamo di portare il contn-
buto dell'Emilia • Romagna 
alia costruzione dello stato 
democratico previsto dalla co-
sutuzione. Le resistenze con
servatrici sono forti e agisco-
no fuon e dentro del gover
no in funzione antiriforma-
trice. Per batterle e necessa-
rio Timpegno delle forze po
litiche di sinistra, socialiste, 
laiche e cattoliche, che alia 
battaglia per una politica di 
riforme e di democrazia col-
legano la prospettiva Ideale 
di uno stato e di una socle* 
ta piii avanzati. 

Guido Fanti 
Presidente della Redone 

Emilla-Rotnafna 

TOSCANA 
H potere della 

volonta politica 

T JESPERIENZA di questi 
•*-* dodici mesi di vita del 
Consiglio e della Giunta re
gionale della Toscana, pone 
in risalto la carica democra
tica e riformatrice che le 
nuove assemblee regionali 
possono sprigionare quando 
siano guidate da una maggio
ranza di sinistra, resa stabi
le non tanto dalla aritmetica 
assembleare quanto dalla 
chiarezza dell'indirizzo po
litico. 

Non erano ancora del tutto 
sopiti gli echi dei tentativi 
ridicolmente perentori con 
cui l'ala piu retriva della DC 
toscana aveva tentato di osta-
colare la formazione della 
maggioranza di sinistra, che 
la Giunta presentava al Con
siglio regionale le linee del 
proprio indirizzo programma-
tico che non lasciava dubbi 
sulle scelte strategiche: la vo
lonta di essere protagonista 
nelle grandi lotte condotte 
dal movimento operaio e de
mocratico per le riforme, di 
proporsi come centro promo-
zionale della espansione de
mocratica e per uno sviluppo 
economico-sociale sottratto al
ia logica dello sfruttamento 
monopolistico. 

L'esercizio del controllo su-
g'.i atti degli enti locali ini-
ziato fin dal gennaio per gli 
ospedali e, nel marzo, per le 
provincie e l comuni; l'inter-
vento a fianco della classe o-
peraia di Piombino contro gli 
indinzzi privatistici dell'indu-
stria a partecipazione statale, 
e a fianco di quella della 
Piaggio di Pontedera contro le 
repressioni antidemocratiche; 
la difesa conseguente dell'oc-
cupazione operaia e delle pic-
cole e medie imprese pro-
duttive minacciate dalla po
litica economica governativa e 
dalle grandi concentrazioni fi-
nanziarie c industrial); la pro-
mozione e il coordinamento 
deU'azione degli enti locali 
contro gli inquinaroentl; l'ira-
pulso nuovo impresso all'or-
ganizzazione di importanti 
strutture cultural! quali il 
teatro ed II cinema; l'attlva 
presenza sul piu scottanti 
probleml deiraasetto territo-
riale, deil'agricolturo, del oom-
merclo, della scuola e dell'uni-

versita: e stato un susseguir
si molteplice di iniziative che 
— nonostante il vuoto di po-' 
teri e I'aperta ostilita che ha 
circondato le regioni ad ope
ra di gran parte del governo 
e delle strutture centfalisti-
che dello Stato — ha concre-
tamente sostanziato la coeren-
za di un disegno organico di 
governo. 

Al tempo stesso, anzi, pro
prio trovando alimento nuovo 
dall'ampio rapporto con le 
masse, la Regione toscana ha 
potuto giocare un ruolo non 
secondano nella grande bat
taglia generale per le rifor
me sociali esprimendo posi-
zioni avanzate sui problemi 
della casa, della sanita, del 
Mezzogiorno e sviluppando 
una cntica serrata, apprezza-
ta e condivLsa anche da altre 
Regioni, al ritardo e al con-
tenuto arretrato e antiregiona-
Iista dei decreti predisposti 
dal ministero per il trasferi-
mento dei poteri alle region!. 

In questo quadro e sostan-
zialmente naufragata, malgra-
do i tentativi di reviviscenza 
impressi dalla recente svolta 
a destra del consiglio nazio
nale della DC, Ia cosiddetta 
«battaglia di Toscana* che 
nelle velleitarie mire dei diri-

genti democristiani avrebbe do
vuto addirittura rovesciare la 
posizione egemone del movi
mento operaio nell'assemWea 
regionale e negli enti pubbiici 
elettivi delta Regione. 

L'effetto ottenuto e stato e-
sattamente il contrario. 

Pur nella dialettica propria 
di una maggioranza di coali-
zione, 1'esperienza realizzata 
nel vivo dei problemi ha con-
sol idato l'unita politica dei 
partiti della sinistra, ha crea-
to nuovi spazi alia collabora-
zione unitana, ha notevolmen-
te disarticolato la stessa mi
noranza democristiana che si 
e trovata spesso, nel consi
glio regionale, a dover appro-
vare le iniziative e le poaiaio-
ni politiche proposte dalla 
giunta e dalla mafgioraoaa. 

Walter Malvwzi 
•ice presidente della 

Giunta della Toacana 

UMBRIA 
V 

H Consiglio 
va in fabbrica 

T A REGIONE dell'Umbria. 
- L i in questo primo anno di 
vita, ha assicurato Ia propria 
presenza in tutte le sedi di 
formazione delle politiche re
gionali con I rappresentanti 
delle altre regioni italiane. 
- Per quanto riguarda il pro
prio calendario di attivita e 
specificamente I compiti isti-
tuzionali, • deve essere anzi-
tutto richiamata l'approvazio-
ne dello statuto con proprie 
e specifiche caratteristiche, a 
conclusione di una vasta par
tecipazione di enti e di popo-
lo, i cui momenti culminanti 
si ebbero con l'assemblea in 
fabbrica alia «Perugina» con 
la presenza di duemila ope-
rai e all'istituto tecnico pro-
fessionale di Terni alia pre
senza di circa quattromila 
studenti. 

Fin dal gennaio scorso e 
iniziato il controllo sui co
muni, province ed enti ospe-
dalieri troncando l'interfe-
renza burocratica e prefetti-
zia, e soprattutto, aprendo 

- la strada a fermenti inno
vator! per comuni. province 
ed enti locali gestori delle 
riforme. Saranno essi, infat-
ti, gli strumenti principal! 
della partecipazione popolare 
resa ancor piu concreta con 
quella vasta delega di fun 
zioni amministrative regio-

•nali che sara applicata non 
appena sara attuato il tra-
sferimento dei poteri. 
- Nella formazione di una 

linea d! programmazione de
mocratica e di difesa del 
territorio, 1'atto piu impor-
tante e costituito dal «pro-
getto » predisposto dalla giun
ta che si quali fica per il ca-
rattere aperto alia parteci
pazione. alia gestione di mas-
sa degli interventi, ma so
prattutto per gli indirizzi 
politici ed economic! finaliz-
zati alle riforme. 

' Un gesto emblematico da 
ricordare e la seduta che il 
consiglio regionale tenne al-
Pintemo della jutificio di 
Terni occupato. subito dopo 
le elezionl, neHagosto 1970. 
Un atto che ha avuto un 
segulto producendo prospet
tive positive per 11 rinnova
mento di queirimpianto in-
dustriale. 

Altri interventi si sono 
avutl per la pastoriila, 1 ter-
remoUtl e le cateforle via 

via impegnate nelle lotte. 
Si pud dire, anzi, che questo 
del legame con le lotte so
ciali e stato il terreno sul 
quale la regione si e subito 
qualificata come un organi-
smo di sensibile recezione 
delle istanze di base, secon-
do un disegno e un indirizzo 
di riforma che non e la 
meccanica proiezione di sol-
Iecitazioni spontanee ma una 
scelta politica consapevole e 
responsabile. Si e potuto, qui, 
mettere a frutto una lunga 
licerca ed elaborazione che 
le forze popolari avevano 
portato avanti prima ancora 
della nascita dell'istituto re
gionale. 

I/impegno piu propriamen-
te politico della Regione del
l'Umbria e Tilevabile dal fat-
to che essa ha costituito il 
punto di riferimento della 
battaglia antifascista con la 
costituzione del comitato re
gionale antifascista — con la 
presenza - di tutte le forze 
regionaliste — che ha pro-
mosso manifestazioni di mas-
sa, ha lanciato un appello 
alle comunita perche comi-
tati sorgessero in tutti i cen-
tri della regione. 

Negli organi della Regione 
si sono organizzati confron-
ti, convergenze e collabora-
zioni che hanno sostanziato 
la parola d'ordine della « re
gione aperta» e che hanno 
dimostrato la possibilita di 
maturare nuovi rapporti po
litici t ra maggioranza e op-
posizione e un nuovo modo 
di governare. A solo titolo di 
esempio si pu6 ricordare che 
una delle tre commission! 
permanent! del consiglio e 
presieduta da un rappresen-
tante della minoranza. 

Di particolare valore e 1'in-
tesa stabilitasi con gli enti 
locali, le cui volonta rappre-
sentano un punto di riferi
mento costante per le deci-
sioni della Regione. 

Non si pud, in conclusio
ne, non notare che un tale 
metodo di governo si attua 
nelle condizioni di una coa-
lizione di maggioranza che 
raccoglie tutte le forze di 
sinistra secondo la precise 
indicazlone del corpo elet-
torale. 

Pietro Conti 
presidente della Regione 

dell'Umbria 

Fra la spinfa del paese e le resistenze conservatrici 

Stanno diventando 
adulte nel vivo 

dello scontro sociale 
Anche le Regioni a direzione dc hanno dovuto misurarsi coi pro
blemi dello sviluppo, della giustizia e della difesa democratica 
Gli esempi del Piemonte, della Liguria e della Puglia - L'azione 
dei comunisti e la dura battaglia per il trasferimento dei poteri 

« Un modo nuovo di fare po
litica », «Regione aperta», 
« Partecipazione, decentramen-

to, programmazione »: con que-
ste parole d'ordine i comuni-
sti — bloccata l'insidiosa ma 
novra del « partito aell'awen-
tura » — andarono al voto del 
7 giugno 1970. Nel giro di po-
che settimane, dopo le elezio
nl, quelle stesse insegne pro-
grammatiche erano fatte pro
prie, entravano nel lessico cor-
rente delle nuove assemblee 
elettive: era il segno di una 
vittoria politica (al di la del-
l'esito, pur positivo, del voto) 
dei comunisti e delle forze ri-
formatrici che avevano voluto 
davvero l'awio della trasfor-
mazione del vecchio Stato ac-
oentrato, burocratico, autori-
tario che per piii d! vent'anni 
aveva fatto da comodo involu-
cro all'operazione di regime 
della DC e alia restaurazione 
capitalistica. 

Inizib la « fase costituente »: 
un dibattito vasto che liquidb 
formalismi e coinvolse, assie-
me ai Consigli, tuttl ^li orga
nism! vivi della societa e del
la strutrura amministrativa: 
nacquero gli Statuti che, par-
tendo dalle condizioni obietti-
ve della regione ed anche dalle 
sue tradizioni cultural! e poli
tiche, fissarono i caratteri del 
nuovo Istituto, I suoi obiettivi, 
i suoi metodi di governo in 
termini che, con poche eccezio-
ni, raccoglievano e aggiorna-
vano lo spirito innovatore della 
Costituzione. 

Naturalmente non si tratt6 
di un coro idllliaco, ma di 
una vera e talora aspra batta
glia politica il cui dato carat-
teristico fu, tuttavia, un certo 
superamento dei vecchi modu
li delle contrapposizioni pre-
concette, sotto lo slancio del
le forze di sinistra e 1'inDuen-
za grande delle lotte operaie 

e democratiche. Gravi difflcolta, 
addirittura lunghe paralisl del
l'istituto regionale si ebbero 
tuttavia laddove il potere clien-
telare. municipalistico e rea-
zionario in mano alia DC ave
va .per lungo tempo, Impedito 
o limitato ogni sviluppo demo
cratico (ed ecco i casi gravis-
simi. abnormi di Reggio Ca
labria e dell'Aquila). 

Pur ancora prive di poteri 
reali. le Regioni hanno dovuto 
e spesso voluto misurarsi con 
i grandi temi dello sviluppo 
sociale e con le questioni piu 
impelienti e vitali poste dal 
movimento delle masse. Esem-
plare, in proposito. 1'attivita 
delle a Regioni rosse » di cui 
parlano in questa stessa pagi-
na i maggiori responsabili. Ma 
anche laddove si sono instau-
rate maggioranze di centro-
sinistra, l'aspro conflitto fra 
forze riformatrici e forze con
servatrici, ha, in misura piii 
o meno soddisfacente, coinvol-
to la regione, spesso spostan-
dola dalla parte dei lavoratori. 
Qualche esempio. 

In Piemonte ha fatto di re
cente un certo scalpore il pro-
nunciamento unitario del Con
siglio regionale in appoggio 
alia lotta dei lavoratori della 
PTAT, che e diventato uno dei 
momenti piu aspri dello scon
tro di classe in Italia. Non si 
e trattato di un fulmine a ciel 
sereno. Nonostante l'atteggia-
mento della componente con-
servatrice della giunta, l'ini-
ziativa del nostro partito ha 
finito con rimporre i tern! piii 
scottanti d'intervento. In que-
st'azione sono stati stability 
buoni rapporti con il PSI e si 
sono avirte frequent! conver
genze con la sinistra DC. L'in-
tervento politico della Regione 
si e concretlzzato soprattutto 
nei confront! delle lotte dei 
lavoratori, per la difesa della 
occupazione. nei confront! dei 
problemi delle piccole e medie 
aziende. E ' stato ottenuto un 
rilevante successo politico, im-
ponendo la scelta meridional!-
sta di insediare un grosso 
complesso Indesit ad Aversa 
anziche in Piemonte. La Re
gione si e impegnata ad agi-
re. con iniziative legislative 
ed amministrative e con il 
concorso dei sindacati. per la 
tutela della salute nei Iuoghi 
di lavoro. E cos! via. 

Alia Regione ligure Ilnizla-
tiva dei comunisti ha teso a 
suscitare pronunciamenti e at
ti unitari di contenuto avan-
ssato. I risultati ottenuti, dal-
lo Statuto al voto unitario ne-
gativo sul progetto govema-
tivo dl deoreto riguardante i 
trasporti, oonfermano la diffl
colta della maggioranxa di ar-
roccartl tu un indirisso smac-

catamente moderato. Essa vi-
ve in una crescente precarieta, 
ha dovuto procedere ad una 
« verifica » interna e gia un'al-
tra e stata preannunciata per 
dopo il 13 giugno (il voto di 
Genova pub influire anche su
gli equilibri politici regionali. 
Su molti argomenti ia maggio
ranza appare divisa; si e avuta 
una « rottura di solidarieta » 
fra DC e PSI sul decreto dele
gate riguardante la polizia lo
cale (i socialist! hanno detto 
«no» assieme al PCI e al 
PSIUP). 

Un intreccio di success! uni
tari e di difficolta gravi ha 
caratterizzato anche il primo 
anno di vita della Regione pu-
gliese. Appartengono al pri
mo aspetto fatti come il pro-
nunciamento sulla Cassa del 
Mezzogiorno che conteneva la 
richiesta secondo cui destina-
taria del finanziamento straor-
dinario deve essere la regio
ne; o come 11 pronunciamen-
to radicalmente negativo sui 
primi due progetti governativi 
di decreto delegato (polizia lo
cale e trasporti). Si deve alia 
iniziativa dei comunisti se l'as
semblea ha dovuto dibattere 
tutti i fondamentali problemi 
della Puglia: daH'agricoltura 
(riforma dei fitti e crisi vitivi-
nicola) a quelli dello sviluppo 
industriale e deU'occupazio-

ne. dell'assetto urbanlstico, del
la scuola, della casa, della sa
nita. Viceversa un documento 
d'indirizzo che fissava prin-
c;p! avanzati di politica meri-
dionalista che superavano il 
tradizionale concetto di inter-
vento straordinario, e stato 
bloccato per volonta della se-
greteria regionale della DC e 
dei socialdemocratici. 

Questi tre esempi dimostra-
no che a livello regionale, pro
prio per la pressante vlcinan-
za del problemi e per la vi-
vacita del movimento di lot
ta, emergono con forza an
cor maggiore 1 motivi di con
flitto che attanagliano sul pia
no nazionale il centro-sinistra* 
E piii difficile si fa. qui, 1'im
postazione indolore delle solu-
zioni conservatrici. Non per 
nulla sulFulteriore svilupoo 
della « fase costituente n delle 
Regioni si proietta sempre piii 
massicciamente l'azione fre 
nante del governo centrale. II 
presidente socialista della Re
gione toscana ha giustamente 
notato come ad un fruttuoso 
dialogo fra Regioni e Parla
mento corrisponda un'accen-
tuata resistenza antiregionali-
sta conseguente ai contrasti in 
seno al governo. 

La situazione sembra addi
rittura paradossale. II governo 
ha presentato solo tre proget
ti di decreto pel il trasferi
mento delle funzioni ammini
strative dallo Stato aile Re
gioni (dl contenuto inaccetta-
bile e per questo criticati dalle 
regioni) mentre altri sette — 
che sono poi quelli che con-

tano in quanto investono le ma-
terie principali della funzione 
regionale — non esistono an
cora o sono bloccati da aspri 
conflitti fra un ministero e l'al-
tro. Se entro settembre tutti 
questi decreti non saranno 
al vaglio delle Regioni e del 
Parlamento, verra perduto un 
anno secco: l'esercizio delle 
funzioni amministrative e del
le deleghe connesse sara rin-
viato al 1. gennaio 1973. Sareb-
be un danno gravissimo per 
la democrazia. per le esigen-
ze di progresso, per le speran-
ze di intere popolazioni. 

Invece blsogna camminare 
spediti nella riforma di tutto 
1'assetto statale in senso auto-
nomistico e regionalista. Le 
regioni devono avere tutti i 
poteri che la Costituzione as-
segna loro: e tutti i mezzi e 
gli strumenti conseguenti. Le 
leggi dello Stato devono es
sere riformate e rese omoge-
nee alia nuova reaita politi
ca e istituzionale. La pubbli-
ca amministrazione deve mo-
dificare struttura e metodi. I 
tradizionali controlli burocra-
tici sugli enti autonomistici 
devono passare tutti a gestio
ne democratica (solo le « Re
gion! rosse » hanno finora mar-
ciato speditamente in questa 
direzione). II potere di «indi
rizzo e coordinamento » riser-
vato alio Stato, secondo il 
principio dell'unita dell'ordina
mento statale, deve esplicarsi 
nel rigoroso rispetto dei poteri 
autonomi regionali e locali, co-
si come ha affermato il Se 
nato. 

Le Regioni hanno gia mo 
strato di sapersi valere della 
loro funzione di comparteci-
panti autorevoli alia formazio
ne delle grandi scelte nazio-
nali: cosi e stato per la iegge 
sulla casa, per quella tributa 
ria, per la controversa riforma 
della sanita. La loro esistenza. 
nella pienezza delle funzioni 
costituzionali. e un fatto vivi-
ficante della democrazia e ptio 
essere un importante punto di 
riferimento e di appogeio per 
le lotte rinnovatrici dei lavo 
ratori. 

Enzo Roggi 

E' esplosa nel Lazio 
la doppia anima 
del centro-sinistra 

Nel Lazio e bastato meno di un anno per far andare 
in crisi il centrosinistra. Questa formula, si e rivelata 
inattendibile non appena, esaurita la fase dello «statu
to », sono venuti al pettine 1 primi nodi concreti, il primo 
« da farsi». Si e subito veduto, a quel punto, che 11 «da 
fars!» cui pensava la dirigenza della DC romana non col-
limava ne con le esigenze di base ne con le pur ancor 
larghe disponibilita di vertice dei partiti della coalizione. 
E ' stato sufneiente che la DC enunciasse un suo pro-
gramma perche i problemi concreti, del tutto elusi, le si 
rivoltassero contro, agisserc da dirompente, impedissero i 
pur tentati « pateracchi» in nome del « potere ». La nostra 
critica contro il tentativo di lanciare, con la Regione, 'a 
politica che Ia DC (e il centrosinistra) ha fatto rovinara 
su Roma, e stata durissima: e ha lasciato il segno. II 
PSI si e posto sul terreno del disimpegno in giunta. PSDI 
e PRI hanno fatto rimpossibile per « ricucire ». Ma come 
poteva ricucirsi una coalizione di centrosinistra che aveva 
riscosso il consenso soltanto del PLI e provocava la cri 
tica piii ferma non solo nostra ma di tutte le categorie 
interessate. dai sindacati ai comuni, dagli edili agli ospe-
dalieri agli operai di fabbrica? Anche Ia DC, alia base e 
al vertice, e stata scossa dalla crisi: se ne sono avuti 
sintomi chiari, sia a destra che sulla sinistra, anche nel 
Consiglio. Sintomi tenui, e vera, quelli di sinistra: ma 
pur sempre qua'.cosa che ha smosso la tradizionale pa-
lude democristiana romana. Oggi la crisi, registrato il fai-
limento pesante di ricomporsi nel nome del centrosinistra, 
si dipana lungo l'asse dl un « monocolore» democristia 
no, cdi necessita e a breve termine*. Dunque la crisi e 
solo rinviata. Sta quindi ai partiti regionalisti com-
prenderne i veri termini, politici e sociali. Sta alle sini-
stre dc, al PSI, non baloccarsi con illusion! di ricomp> 
sizione del centrosinistra nel «dopo elezionl». Sarebbe, 
ancora una volta, la paralisi, il cedimento alia destra. La 
nostra opinione e che la crisi della Regione Lazio e una 
crisi che nasce dai contenuti: dunque deve risolversi su 
questo terreno. 

Maurizio Ftrrara 
Prealdente del gruppo comunisU 
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