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Nuovo passo per la costruzione deU'ordinamento regionale - Gli Statuti ispirati alia partecipazione dei lavoratori e delle masse popolari - La neces
sity di decentrare compiti ai Comuni e alle Province - Dal voto del 7 maggio un governo che f avorisca l'espansione e lo sviluppo delle autonomie 

La coslruzione tlelle Regioni rag-
giungc il primo aprile una nuova con-
quista. Passnno finalmenle alle Rcgio-
ni, sia pure con ingiusle limitazioni 
itnposle ilalla DC c dul ccnlralisino sta-
laic, le funzioni uininiiiislrative loro 
absegnato ilalla Coslituzitnie. I'd c gia 
in alio il polcre Icgislalivo regionale 

. die puo cunsenlirc, nell'mnliito (lei 
principi gcncrali fissali dallo leggi del-
lo Slalo, un ampio cd aulmiuiiio rinno-
vaincnlo dcH'atlivila del polcre puh-
blico in campi di grandc important 
eeonomira e sociale, qtiali l'agricnllu-
ra, Tartigianalo, il linismo, i trasporti, 
la sanilii, 1'asMstcnza, ecc. 

Cio significa, in primo luogo, la pos
sibility di camltinre il vecchio rnppor-
to fra lo Slalo e i cittadini. Le llcgio-
ni si sono impegnate nei loro Slatuti a 
realizzaro la piit ampia partecipazione 
dei lavoratori a tutta la loro attivita; 
a decentrare i loro potcri verso gli or-
ganisnii di base dcllo Stato: i Comuni, 
die sono i piu ndatli ad avvicinare c 
ad aprire il poterc pubblico rispetto 
alia volonta popolare; ad organizzare 
i loro uffici in modo nuovo, ronipen-

• do lc incrostazioni e le gerarcbie tra-
dizionali delta hurocrazia italiana. 
1 Ma soprattutto puo cambiare Tin-
dirizzo del potere pubblico in un sen-
EO che corrisponda alia volonta di pro-
gresso che anima le masse lavoratrici 

ed alle esigenze delle riforme econo-
niicho e sociali. I contadini, gli arli-
giani, gli opcrai. lutli quel lavoratori 
cho hanno conosciulo per tanti anni il 
vollo oppressi\o dcllo Stato dirclto 
dalla DC, un volto ripu»nant«' an'1!'" 
quaudo si presentava con il (also sor* 
riso del patcrnalismo dei vari Mono. 
mi, potrauno riconoscere nelle Rcgio-
ni, nello Province, nei comuni il voltu 
nuovo di un potere amico. E cio non 
soltanto penile sara piu facile soildi-
sfare le loro lcgitlime rivendicazioni, 
ma soprattutto peri-lie sara possibile, 
intorno ai potcri regionali e locali, or-
ganizzare o sviluppare sempre meglia 
la lolta popolare e democratica per le 
riforme c per un nuovo indirizzo po
litico nazionalc, consolidurc lc asso. 
ciazioni unitario dei lavoratori, vivifi-
care la partecipazione polilica, cliia-
mare lo stes.se forze politiche alia pro. 
va di un rapporlo piu ravvicinato e 
diretto coi lavoratori che potra con. 
6cntirc di combattere e di spezzare il 
clienlclismo, il trasformismo, le for
me di degenerazione e di corruzione 
che il regime delta DC ha introdotto 
nclla vita pubblica. 

Abbiamo parlato di possibilita, non 
di meccaniche certezzc. La Regione e 
gia oggi una slorica conquista, in a an-
cora qitesta storia ron si e conclusa. 
La controilensiva delta dcslra, la seel-

ta conscrvalrice delta DC hanno tra i 
loro ohiettivi l'afTossanienlo o la para« 
lisi delle Kegioni, il.blocco delle auto
nomie locali. Bisogua combattere an* 
cora, come i comunisti hanno combat* 
• tito per tanti anni, alia testa di tutte 
lo forze sinceramcnle autonomiste e 
democratiche, strappando prima le ele-

, zioni regional!, poi la graduate costru-
• ziono dei poteri regionali. E bisogna 
combattere anche atl'interno dei Con
sign regionali, proviuciali, comunali 
per respingcre il tentativo gia in alto 
da parte delta DC (si guardi in parti-
colare a cio che awiene in Piemonle, 
in Sardegna, • in Abruzzo, in Campa
nia, ecc.) di bloccare e corrompere dal-
l'inlerno il potere regionale, facendo-
lo degenerare fino a ridurlo una seni-
plice appendice del vecchio sistema di 
sottogovcrno democrisliano. 

Anche per questa causa si combat-
te la battaglia elcttorale del 7 maggio, 
da cui devono uscire un Parlamento de-
cisamente aulonomista, capace di ga-
rantire ed attuare pienamente il nuovo 
ordinamento dello Stato, e un gover
no che non ostacoli piu, bensi favori-
sea, l'espansione delle autonomie re
gionali e locali. 

Enzo Modica 

Piu democrazia per le riforme 
Piu democrazia: questo e 

l'impegno che sostanzia il di-
scorso di governo dei comu
nisti emiliani. Piu democra
zia per soddisfare meglio e il 
piu rapidamente possibile le 
esigenze delle grandi masse 
popolari. Piu democrazia per 
fare andare avanti quella po
litica delle riforme che sola 
puo far uscire il nostro paese 
dalle attuali difficolta. Fin 
dalle elezioni del 1970 abbia
mo parlato di c regione aper-
ta > come nuovo modo di go-
vernare e di fare politica, co
me nuovo modo di formazione 
delta volonta politica e del-
l'esercizio del potere legisla-
tivo e amministrativo, che 
non riproduca meccanicamen-
te a livello regionale i tradi-
rionali e ormai logori modi 

che hanno ispirato e diretto 
l'attivita di governo del pae
se, fondata su un potere poli
tico che ha mantenuto e ha 
teso ad accentuare il suo ca-
rattere oligarchico. Ebbene, 
quelle parole noi stiamo tra-
ducendo in realta oggi in 
Emilia-Romagna. L'attuazio-
ne delta «regione aperta > 
esige che si dia vita e con-
cretezza ai principi delta per-
manente partecipazione de-
gli enti locali e della societa 
civile in tutte le sue artico-
lazioni, evitando mistificazio-
ni e trasformismi. 

" L'attuale sistema • politico-
istituzionale non riesce a dare 
una risposta alle esigenze or
mai inarrestabili di diretta 
partecipazione delle forze so

ciali alia direzione della vita 
pubblica. 

Occorre decisamente punta-
re a una partecipazione che 
realizzi un sistema di demo
crazia effettiva, tale da por-
tare, nella nuova struttura re
gionale dello Stato, in tutti i 
suoi livelli istituzionali e nel-
l'ambito dei suoi poteri, a una 
gestione sociale delle attivita 
economiche, degli impieghi so
ciali, dei servizi pubblici, del
la scuola, ecc. 

Cid significa avviare, per la 
prima volta nella storia del 
nostro paese, la costruzione, 
all'interno • deU'ordinamento 
stesso dello Stato, di un in-
treccio profondo tra la vita 
delle istituzioni democratiche 
rappresentative e quella delle 
organizzazioni economiche e 

sociali, delle forze produttive 
impegnate nelle fabbriche, nei 
campi, nelle scuole e dell'in-
sieme delle popolazioni nelle 
comunita di quartiere, di fra-
zione, di zona o di comune. 

E' questo, ci pare, l'unico 
possibile terreno di sperimen-
tazione di quelle elaborazioni 
teoriche non solo del pensiero 
marxista, ma laico e cattolico 
che tendono a dar corpo a una 
vera identificazione del potere 
con la democrazia, portando 
effettivamente gli esclusi ad 
essere protagonisti della for
mazione della volonta e della' 
decisione politica. • . .1 j 

Guido Fanti 
Presidente della Giunfa re
gionale dell'Emllla-Romagna 

Un primo bilancio positivo 
E* tempo, questo, per le Re-

gioni. anche di bilanci del 
passato ma soprattutto di im-
pegno immediate e di piu lun-
go periodo. Per il passato. il 
bilancio non puo certo essere 
considerate negativo: le Re-
gioni, vinta la battaglia della 
loro attuazione, vinta anche 
quella della approvazione dei 
loro statuti, non hanno perso 
quella sui tempi e sui conte-
nuti dei decreti delegati con 
i quali le Regioni assumono 
la potesta di legiferare e di 
amministrare. anche se i de
creti stessi appaiono forte-
tnente segnati da una volonta 
politica accentratrice. 

A questi risultati si e ap-
prodati anche per la sostan-
ziale unite fra tutte le forze 
regionaliste che hanno ope-
rato insieme, sia a livello re
gionale che a livello pari a-
mentare, vincendo i notevoli 
tentativi di omogeneizzare il 
comportamento delle Regioni 
ad un disegno centrale limi-
tatorio delle autonomie. 

Per l'immediato futuro. la 
attivita della Regione dovra 
indirizzarsi, a mio pare re, in 
tre direzioni fondamentali: la 
prima, diretta a dare una or-

ganizzazione efficiente alle 
strutture regionali cercando 
di rendere coerente l'appara-
to tecnico che nei prossimi 
giorni sara trasferito dallo 
Stato alle Regioni, con le 
strutture e il modello orga-
nizzativo predisposto, che ha 
ben risposto. in genere, a li
vello di assemblea. di giunte. 
di organi di controllo, e cio al 
fine di fare delle Regioni stru-
menti idonei a concretizzare 
quel nuovo modo «di fare 
amministrazione > e quindi 
c di far politica», che era 
una delle prime e fondamen
tali finalita del costituente re
gionale; la seconda, diretta 
a ristrutturare tutto il com-
plesso delle autonomie locali. 
riducendo al minimo il perio
do di « obbligato accentramen-
to > regionale di esercizio del
le funzioni amministrative e, 
contemporaneamente, predi-
sponendo tutto il complesso 
legislative delle deleghe ai 
Comuni. alle Province ed agli 
altri enti locali. al fine di 
iniziare a predisporre dal 
basso quella «riforma dello 
Stato 9 che vede appunto ne-
gli enti locali elettivi i cen-

tri naturali di sviluppo della 
vita pubblica del Paese. 

Se il 1971 e stato l'anno 
del trasferimento delle fun
zioni dallo Stato alle Regioni, 
il 1972 dovra essere l'anno 
della delega delle funzioni 
dalle Regioni agli enti locali. 
Ed in questa loro c spoliazio-
nc-> di funzioni amministra
tive, le Regioni daranno cer-
tamente tin esempio di come 
un ente nuovo, di - profonda 
ispirazione democratica. sa-
pra essere pari alle solenni 
premesse statutarie, metten-
do in pratica comportamenti 
di segno opposto a quello che 
lo Stato centralizzato ha adot-
tato nei trasferimento e nella 
delega delle funzioni di cui 
agli articoli 117 e 118 della 
Costituzione. Inoltre, la pros-
sima legislatura. che inizia 
col 7 maggio. dovra vedere 
l'adeguamento di tutta la le-
gislazione nazionale ai prin
cipi dello Stato autonomista 
quale si e configurato dopo 
Tattuazione deU'ordinamento 
regionale e. contemporanea
mente. vedere le Regioni fra 
le protagoniste, a livello ope-
rativo e di proposta, per le 

grandi leggi di riforma nazio-
nali non realizzate nella quin-
ta legislatura repubblicana; 
la ierza, diretta ad iniziare 
un concrete lavoro nei tessuto 
socio-economico regionale, pre-
disponendo le linee per uno 
sviluppo economico program-
mato nella Regione, per un 
primo piano urbanistico e di 
assetto del territorio e per la 
difesa del suolo, per l'appro-
vazione delle prime leggi re
gionali operative, in settori de-
licati ed importanti quali ad 
esempio la sanita, l'assisten-
za, la casa, l'agricoltura, l'ar-
tigianato e la piccola indu-
stria, l'istruzione professio-
nale. 

Certo. riuscire a mettere in 
moto nei prossimo semestre 
a pieno ritmo. la macchina 
regionale, sara senza dubbio 
una prima risposta concrete 
a tutti coloro che in questo 
momenta slanno tentando di 
mettere in crisi 1'intero siste
ma democratico del paese. 

Elio Gabbuggiani 
president* - del Censlglie 
Regionale della Teacana 

II rapporto con i Comuni 
- c Regione aperta >. non era 

uno slogan delle elezioni del 
1970. Sintetizzava una Iinea 
politica e una volonta preci
se: rendere reale e concrete 
la partecipazione dei partiti 
politici, degli enti pubblici. 
dei sindacati e di ogni altra 
formazione sociale aU'elabo-
razione delle leggi e dei pro
gramme della Regione, esten-
dere e avvicinare alia base 
la responsabilita di direzione. 
' Un aspetto significativo e 
dato dal modo con cui la 
Regione dell'Umbria ha af-
frontato la problematic^ dei 
rapporti con i comuni. sia 
per svincolarli dai controlli 
antidemocratici, sia per ste-
bilire con essi un modo nuo
vo di dirigere la cosa pub
blica. Primo obiettivo era 
quello di liberare gli enti lo
cali dall'arcaica tutela dei 
{irefetti. E la Regione del-
llmbria, nei gennaio 1971, 

tatitui i comitati di controllo 
akeutendo direttamente con 

le amministrazioni comunali e 
provincial! i contenuti del re-
golamento. 

Da allora, e stato un susse-
guirsi di convegni. piani spe-
cifici, cioe di approfondimenti 
dei rapporti tra gli enti pub
blici. sia sui diversi aspetti 
della realta economica, cul-
turale, sociale. per decidere 
insieme come affrontere i va
ri problemi. T\ recente conve-
gno di Spoleto. al quale han
no partecipato consiglieri co
munali. provinciali e regiona
li, ha costituito. su questa 
strada, una tappa importente, 
mentre il convegno di Orvie-
to ha posto l'accento sui ruo-
lo dei comuni affinche t < cen-
tri storici > non diventino 
freddi musei. 

La proposta della Giunte 
regionale per un Piano di svi
luppo e da alcuni mesi al 
centro del dibattito del qua
le i veri protagonisti sono 
ancora gli enti locali; e il 
risultato finale, l'approvaxio-

ne, cioe. da parte del Consi-
glio regionale, rappresentera 
un vero fatto di democrazia 
diretta. 

Inoltre. gli incontri tra la 
Giunta regionale e i Consigli 
comunali sono diventati un 
metodo di lavoro permanente 
come i proficui incontri set-
timanali con le organizzazio
ni sindacali. come quelti pe 
riodici con altre associazioni 
sociali e di categoria. 
. Consideriamo infine le ulti-
me proposte di legge che la 
Giunta sottopone al dibatti
to: quella sulla Finanziaria 
regionale, quella del Fondo 
sanilario per la prevenzione 
e 1'assistenza farmaceutica ai 
coltivalori 'diretti, artigiani e 
commercianti e quella suite 
Comunita monUiue. Ebbene, 
la prima premette che 1'or-
gano di promozione e svi
luppo artigianale e industria-
le sara costituito tra Regio
ne, enti pubblici ed enti lo
cali; la seconda mette a di-

sposizione dei Comuni il Fon
do saniterio rftgionale (300 mi-
lioni per il 1972) e affida al
le unite saniterie locali la 
elaborazione dei piani di in-
tervento; la terza. infine, sot-
tolinea che € l'attuazione di 
una politica di riequilibrio 
economico-sociate dei territori 
montani. compatibile con le in-
dicazioni del programma eco
nomico nazionale e dei pro-
grammi regionali, e basate 
su organi di partecipazione 
delle popolazioni locali». 

Qi:esti. in sintesi, alcuni 
fatti sui ruolo priraario che 
la Regione attribuisce ai Co
muni in quella Iinea politica 
di partecipazione sulla quale 
ci siamo mossi nella fase 
« costituente » e che sta per 
diventere normativa vincolan-
te con la legge che si tro-. 
va irr questi giorni aU'esam*; 
del Consiglio regionale. •̂ -" 

Pietro Conti 
PrMident* della Otanta 

"Biniala deir Wnwrta 

turismo 

55 
trasporti 

331 
sanita 

1.079 
agricoltura 

5.675 
industria 
(acque miner, ecc/ 

19 
pubblica 
istruzione 

165 

lavoro e., 
prev. sociale 

229 
• H ' interno 

"" (circ. comunali) 

1* K.. 'SftoWi 
•Xib : » » :** 15 

lavori 
pubblici 

6.500 
•* » interno 

(benef. pubblica) 

K "-^'--aSitiSf 
5 5 ^.A^ssssa m 

industria 
(Here e mercati) 

TOTALE 
GENERALS 

14.293 
II personale che dai vari ministeri passa alle Regioni 

Quali materie 
sono state delegate 

E* stato l'impeffno delle forze di sinistra, del PCI in 
primo luogo, a fare della fase «costituente» delle 15 

Tcglnni a statuto ordinario, istitulte con il voto del giu-
gno '70, una importante occasione politica di difesa e di 
sviluppo dei principi di autonomia garantiti dalla Costitu
zione e di aspro scontro con le tendenze accentratriol 
del potere statale. La prima fase di attivita delle neo 
elette assemblee regionali e stata dedicata infatti alia 
elaborazione degli statuti, vere e proprie «carte costltu-
zionali» nelle quali sono stati fissati i criteri politic! 
generall cui dovra attenersl la politica regionale. 

Nella fase costituente, grazie appunto all'impegno della 
forze autonomlate e regionaliste e dello schleramento demo
cratico, nella totalita degli statuti, anche se con accen-
tuazioni diverse, la Regione e stata conflgurata non come 
sempllce strumento di decentramento del potere statale, 
ma innanzitutto come protagonista attiva della politica 
di programmazione, di riforma, di superamento degli squi. 
Ilbri (in molti statuti meridional! tra gli impegnl delle 
Regioni vl e quello di una politica che blocchi Temigra-
zlone), ell. rivltalizzazione del complesso sistema delle 
autonomie locali, comuni e province. • 

Alia fase statutaria che ha impegnato le Region! nei 
primo anno di vita, ha fatto segulto, nei corso del '71, la 
dlscussione e l'approvazione del decreti che il governo dl 
centro sinistra ha predisposto per il trasferimento dei 
poteri legislativi ed amministratlvl 

Con l'approvazione dei decreti delegati da parte del 
Consiglio dei ministri e la loro pubblicazlone sulla Gaz-
zetta ufficiale, awenuta entro la fine del mese di feb-
braio, e scattato il potere legislativo delle Regioni, al 
quale si accompagnano da domani le funzioni ammini
strative nelle seguenti materie: circoscrizioni comunali, 

, polizia locale urbana e rurale, turismo e industria alber-
>; ghiera, • fiere e mercati, beneficenza pubblica, assistenza 
; sanitaria ed ospedaliera, Lstruziokje .prptessi6pa|e e arti-
• giaiia, assistenza scotastica, musei e.-'biblioteche'degli enti 

locali, urbanistica, viabilita, acquedotti e lavori pubblici 
di interesse regionale, trasporti regionali, pavigazione e 
porti lacuali, acque termali e miniere, cave e torbiere, 
caccia e pesca nelle acque interne, agricoltura e foreste. 

Questo significa che, a partire da domani, il contadino, 
l'artigiano, l'operaio, avranno come punto di riferimento 
delle loro azioni e delle loro rivendicazioni un interlocu-
tore piu ravvicinato, le Regioni. 

Si e tentato di condizionare f ortemente l'autonomia dei nuovi enti elettivi 

Dalla DC sabotaggio antiregionalista 
"r r T 

Il pesante controllo del potere centrale - Non ancora istituito il fondo speciale per finanziare i piani 
regionali di sviluppo - Esigui gli stanziamenti per il funzionamenfo e I'organizzazione delle Regioni 

204 mila vani 
con i fondi regionali 
Le Regioni dovranno approvare i piani di lo-
calizzazione delle nuove costruzioni edilizie 

- ' 240 mila nuovi vani per un milione di stanze dovranno essere 
costruiti entro il 73 utilizzando i 1.062 miliardi di lire che la 
legge per la casa ha messo a disposizione delle Regioni. Si tratta 
certamente di uno stanziamento assolutamente inadeguato di fron-
te alle richieste avanzate dalle Regioni. che sono state soddi-
sfatte appena al 10%. . . . 

Le finalita della legge per'la casa. che nei tre anni dal "71 
al 73. prevedeva interventi nella edilizia abitativa diretti a saV 
nare le piu drammatiche situazioni. sono state cosi in larga parte 
eluse. Ma proprio per questo acquistano rilevanza ancora mag-
giore l'iniziativa e la mobilitazione delle Regioni dirette a con-
quistare maggiore spazio di intervento e maggiori disponibilita 
finanziarie. - • 

Alle nuove assemblee elettive spetta infatti la' approvazione 
dei piani di localizzazione dei nuovi complessi abitativi finan-
ziati. con la nuova legge per la casa. Questi programmi. grazie 
al ruolo riconosciuto alle Regioni, possono, anzi devono diven-
tare. strumenti di rottura delle assegnazioni clientelari." tipiche 
dei vecchi istituti popolari; dovranno costituire l'occasione per 
superare distorsioni e squilibri dello sviluppo regionale anche nei 
settore edilizio; dovranno essere lo strumento per affrontare fi-
nalmente. ed in modo favorevole ai lavoratori, il problcma casa-
Iavoro e della pendolarita. 

Attraverso il programma di localizzazione le Regioni possono 
awiare. in sostanza. una diversa politica di organizzazione del 
territorio e contribute cosi alia battaglia nazionale per una 
nuova politica della casa e per un rapporto nuovo tra investi-
menti pubblici e privati. 

Gestione pubblica 
degli asili nido 
Entro il 30 aprile di ogni anno saranno 
erogati ai Comuni i fondi necessari 
La legge che ha varato il piano quinquennale 1972-76 per la co

struzione e gestione di 3.800 asili-nido. approvata il 3 dicembre 
scorso dal Parlamento a conclusione di una tenace ed unitaria 
battaglia condotta dal movimento femminile democratico e dai 
partiti di sinistra, costituisce un vero salto di qualita nei campo 
dell assistenza ail'infanzia proprio perche, definendo la rete di 
asili-nido un «servizio sociale di interesse pubblico nei quadro 
di una politica per la famiglia* ed anche tper facilitare l'ac-
cesso della donna al lavoro», ne affida la costruzione e la ge
stione non alKONMI. ma alle Regioni e ai Comuni. 

R fondo speciale formato con i contributi dcllo Stato e dei 
daton di lavoro, vicne ripartho dal ministero della sanita tra 
le Regioni entro il mese di febbraio di ogni anno. I Comuni o 
consorzi di Comuni debbono richiedere alia Regione, entro il 30 
aprile di ogni anno l'erogazione dei contributi per la costruzione 
e gestione degli asili-nido. Sulla base delle richieste avanzate 
dai Comuni le Regioni elaborano il piano annuale fissando le 
pnorita di intervento e le norme e i tempi di attuazione. 

I potcri delle Regioni previsti dalla legge non riguardano sol
tanto 1 'aspetto finanziario ma si estendono ai contenuti del ser-
vizio. Anche per questo aspetto la legge costituisce una impor
tante anticipazione della riforma dcll'assistenza. 

Infatti la Regione, "con proprie norme legislative, fissa i cri-
teri generali per la costruzione. gestione e controllo degli asili-
nido al fine a assicurare che fl servizio csia per localizzazione, 
sia per modalita di funrionamento. risponda alle esigenze della 
famiglia; sia gestito con la partecipazione delle famiglie e delle 
rappresentanze sociali del territorio; sia dotato di personale 
quahficato sui piano.sanitario e psicopedagogico; possegga i re-
quismjecnid. edilizi ed orianinaUvi tali da farmntire 1'armo-
nico frfluppo del bambino». 

. . . . ' - .*<• r *' 

Un filo rosso ha percorso 
questa lunga fase di awio di 
piena attivita delle Regioni: 
il tentativo. tenacemente per-
seguito dalla DC, di condizio
nare fortemente la autonomia 
dei nuovi organismi elettivi, 
di svuoterli di ogni contenuto 
innovatore, di riportarli nei 
solco di un rapporto autori-
tario e centralizzatore tra po
tere centrale e potere locale. 
- La DC ha dimostrato fin 
dal primo momenta di avere 
paura dei processi di rinno-
vamento che l'istituzione del
le Regioni in ogni caso awia-
va. La Regione comportava: 
nei fatti. avvicinare i termini 
dello scontro di classe. porte-
re le masse a piu diretto con-
tatto, e scontro, con i mecca-
nismi di gestione e di deci
sione delle classi dominant!. 
mettere cosi in discussione il 
sistenza di mediazioni e di po
tere su cui si e retto nei cor
so di questi anni il predomi-
nio d.c. Ed e questo che la DC 
ha temuto sin dal primo mo
menta e per questo ha tenta
to di bloccare il sostenziale 
processo di rinnovamento del
le istituzioni che era possibile 
awiare con le Regioni. 

La DC ha fatto pesante-
mente sentire la presenza del 
potere statale centrale dal pri
mo momenta del funzionamen-
to delle Regioni attraverso un 
particolare sistema di control
lo sugli atti regionali da parte 
dei commissari di governo. 
I criteri cui molto spesso le 
commissioni govemative di 
controllo hanno ispirato la lo
ro attivita sono stati quelti 
di una verifica non solo della 
compatibilita tra decisioni del
le Regioni e leggi dello Stato, 
quanta, invece. anche del me-
rito di queste stesse decisioni. 
della loro c opportunita politi
ca ». in altre parole. Talc cri-
terio ha spesso condizionato 
pesantemente la vita delle Re
gioni ed ha portato. in alcune 
circostenze. a posizioni vera-
mente aberrant!. E' stato, ad 
esempio. il caso della Regione 
lombarda la cui decisione di 
PTocedere ad una inchiesta 
sui neo-fascismo venne respin-
ta come illegittima perche se-
condo il commissario di go
verno € non - rientrava nelle 
competenze che la Costituzio
ne assegna alia Regione ». 

/ decreti 
delegati 

H sostenziale antiregionali-
smo della DC si e largamente 
espresso nella elaborazione 
dei decreti di trasferimento 
dallo Stato alle Regioni dei 
poteri legislativi ed ammini-
strativi previsti dalla Costi-
tuiione. Questi decreti sono 

stati preparati cercando di ri-
durre al minimo i poteri da 
trasferire alle Regioni e di 
mantenere invece in piedi al 
massimo la struttura centra-
lizzata dello Stato, e gli stru
menti del potere clientetare 
della DC. La DC, ad esempio, 
si e rifiutata di trasferire 
pieni poteri alle Region! in 
materia di assistenza e be-
neficenza per poter mantene-

. re" in piedi un ente come 
l'ONMI, vergognoso strumen-

ito della sua politica cliente-
lare nei settore dell'infanzia. 

Questa resistenza ad un rea
le decentramento del potere 

Un piano 
eft sviluppo per 

le comunita 
montane 

Entro l« fine di questo an
no le Regioni dovranno prov-
vedere ad emanare una ap-
posita legge regionale che 
serviri a ripartire,' di ac-
cordo con' i comuni interes-
sati, I territori montani del 
paese in czone omogeneo, 
In ognuna delle quali vcrr i 

• 1stifuita la comunita mon-
'tana. 

Queste comunita dovranno 
•faborare, Ispirandosi ai pia
ni regionali di sviluppo, pia
ni pluriennali di intervento 
nella economia montana. Sa-
ramw le Regioni a f inanzia-
re e ad auforizzare le ope-
r» cd i programmi delle co
munita montane e saranno ie 
Regioni a distribuire Ira le 
varie comunila montane I 
I IS miliardi sfanziati per 
fanno in corso. E saranno 
anche le regioni a ripartire 
tra le zone montane interes-
sate tutti i finanziamentl 
statali stanziati per la mon-
fagna. 

La legge per la monfegna, 
approvata dopo die una lun
ga battaglia dei comunisti 
aveva portato a modificare 
profondamente il tasto pre-
sentato dal governo, costitui
sce un importante strumen
to di intervento immediate a 
difesa delta economia e del
le condition} di vita di po
polazioni di largho zone del 
paese. Gia molte regioni, 
dalla Toscane, alia Lombar-
<Ra, sono impegnate a faro 
deMa atfuaziona di ques'fa 
•egge il prime passo per un 
rapporto nuovo tra economia 
delle zone collinari e mon
tane ed economia delle zone 
<H pianara, per affrontare, 
cioe il problem* degli squi
libri intern! alle singe* re-
gienl. 

statale e stata ispirata alia 
DC dalla volonta di mantene
re nelle mani del governo cen
trale il potere di decisione 
e di intervento sulle questio-
ni di fondo che riguardano la 
vita del paese ed il soddisfa-
cimento dei bisogni delle mas
se popolari. 

< II fondo 
:> comune 

Un non meno grave condi-
zionamento e derivato alle Re
gioni dal tipo di politica fi
nanziaria che il governo ha 
predisposto ed attuato. Sia i 
580 miliardi del cosiddetto 
c fondo comune > istituito pres-
so il ministro del Tesoro per 
finanziare le spese di funrio
namento delle Regioni. sia i 
1062 miliardi assegnati alle 
Regioni dalla legge per la ca
sa, sono stati divisi in base 
al criterio della c popolazio-
ne residente >. il che ha dan-
neggiato le Regioni piu pove-
re. qt-elle piu colpite dalla emi-
grazione. quelle meridional! 
insomma, contribuendo in tal 
modo ad approfondire il diva-
rio tra le diverse parti del 
paese. non a risolverlo. 

D'altra parte, non avendo 
ancora istituito presso il mi
nistero del Bilancio il cosid
detto < fondo speciale » pre-
visto per finanziare program-
mi regionali di sviluppo. il 
governo e la DC hanno tolto 
alle Regioni — e proprio in 
questa fase di gravi difficolta 
congiunturali specialmente nei 
Mezzogiorno — la possibilita 
di intervenire concretamente 
con iniziative politiche e fi
nanziarie a difesa della eco 
nomia e della occupazione. 
Ma il condizionamento piu 

grave e venuto alle Region? 
dalla crisi politica generate 
del centro sinistra, dallo spo-
stemento a destra della DC. 
dalla incapacita di questo par 
tito di fare fronte sia alle 
sue lacerazioni interne che ai 
gravi problemi del paese. Nei 
le Regioni meridionali, la cri 
si interna al centro sinistra 
ed alia DC ha paralizzato la 
vita dHle assemblee regiona 
li, che sono arrivate alia sea 
denza del passaggio dei pieni 
poteri largamente e grave 
mente impreparate, govemate 
da una classe dirigente che 
sembra avere tutto Tinteresse 
a ricacciare le Regioni nella 
stessa logica di potere • di 
corruzione che ha ispirato fi 
nora la politica dc aoi comu 
ni e neue prouitt . 
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