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Dal 13 al 15 
la conferenza 
regionale 
del PCI 

PAG. 13/ roma-regione 
I lavori dclla IV Confe-

renza regionale dei comu-
nlsti del Lazio inlzieranno 
gioved) pomerlggio 13 di-
ccmhre a Roma (presso la 
Ficra, in via Cristoforo 
Colombo) con il rapporto 
del compagno Paolo Cio-
fi, segretario regionale; 
sono previste due giorna-
te di dibatiito e di lavoro 
delle commission!, con le 

Vi parteeipa il compagno Giorgio Napolitano, della Direzione -Oltre 400 delegati 
conclusion! per 11 sabato 
pomeriggio del compagno 
Giorgio Napolitano della 
Direzione del PCI. Al cen-
tro di questa IV Confe-
renza si pongono i temi 
che la parola d' ordine 
della conferenza riassu-
me: « Lotta di inassa, in-

contro ed unita delle for-
ze popolari antifasciste 
per un programma di rin-
novamento ed una svolta 
democratica nel Lazio ». 

Si arriva alia IV Confe
renza regionale sulla ba
se di un ampio dibattito 
che, iniziato piu di un me-

se e mezzo fa, si e ve-
nuto svolgendo attraverso 
35 conferenze di zona, cen-
tinata e cenlinala di diri-
genti comunisti vi hanno 
parteclpato, eleggendo ol
tre 400 delegati che par-
teciperanno alia conferen
za regionale, insieme al-

le delegazlonl della FGCI 
delle cinque province. Al
ia conferenza sono stati 
invitati: rappresentanti di 
forze politlche operate e 
democratiche, di organiz-
zazioni ed associazioni dl 
massa della regione. 

II Partito e la Federa-

zlone giovanlle comunlsta 
si avvlano alia IV Confe
renza regionale nel mo
menta in cul, assieme al 
l'intensificazlone deU'lnl-
zlatlva di massa. sulle 
questionl politlche, II la
voro teso al rafforzamen-
to dell'organizzazlone rea-

Hzza Bella regione signif I-
cativi rlsultatl. Dopo i 
success! gla ottenuti nel 
corso delle 10 giornate di 
tesseramento e rccluta-
mento, le organizzazinni 
comuniste del Lazio sono 
oggi chiamate a compie. 
re un ulterlore. balzo in 
avanti in occasione della 
IV Conferenza regionale 
del PCI. 

Campidoglio: 
una crisi 

che si risolve 
governando 

in modo nuovo 
I .a lunga liutlulh.i che .si 

S\O!KO oraniai da piu nu'si 
tra i puilili del cunlni-Miii-
stra ciipitolino, si si-outra 
con le qiR'slioni di rondo 
olir sono alia bu-e delle 
analM condotle da tempo 
dal noslro pui'lito ed an-
i-ora tt̂ jri in occasione della 
Conferenza regionale. 

Ci sono, cerlainenle. le 
quealioni di ilNlrilni/ionu 
del polere, j>li « or-sani-
gruitinii » die periodica-
inente M-OIIIOIJIOIIO la \ila 
di alcuni parlili del centro-
sinistra e ci .sono, pure, fili 
aspetti dctcriori di una con-
ccziono clienlclaro senipre 
dura a inorirc. 

Ma quello die reuile dif
ficile. comporre le di\er-
genze — nel senso che da 
una precariela implicila ad 
ogni di\er-<a soluzione — e 
il fatto che sen/a nuo\e 
scelle ecouoiniche per il 
Paese e per il Lazio, senza 
un nuovo modo di ge.stire 
il potere, senza un rapporto 
diverso con cio die noi 
rappresentiaino, la crisi non 
si risolve. La soluzione che 
si profila in questa fase 
acuta della trattativa, non 
senibra, per6, essere corri-
spondente a questa verita. 

Intanto, la chiusura dei 
la\ori del Consiglio comu-
nale — superata solo per la 
tcnace azionc del noslro 
gruppo e per consentirc al 
Consiglio di s\oljiere il ne-
cessario ruolo di Tronic allc 
conseguenze »ra\i dei prov-
vcdiuienli go\ernati\i in 
materia cnergelica — e il 
segno cvideiile di un ri-
jardo nel comprendere che 
senza s\iluppare un rap
porto apcrto tra 1c forze 
democratiche popolari (ri-
cercandolo, quindi. o non 
suhendolo o a\endone li-
more) dalla crisi non si 
csce. 

So e**a riguarila. come e 
e\idcnte, una politica di ri-
forme, per I'agrirolliira ed 
il Mezzogiorno; se essa ri-
guarda. come e evidente, la 
priorila deirimpicgo delle 
risorse, per l'occupazione, 
per la rasa e per servizi so-
ciali diffusi; sc essa ri-
guarda. conic c evidente, 
il rapporto di strelta inter-
dipendenza tra Roma, il 
Lazio ed una nuova poli
tica eronomica nazionale, 
come e pen«ahile pro-pel-
lare una politica capace di 
alTrnnlare qur<li nodi senza 
porsi apcrtnmentc il pro-
lilcma dcllc forze «ocia!i c 
politichu capaci di so-tc-
nerla? 

Su guardiaino allc quc-
slioni die sono coucrela-
iiientc in discussione — fu-
luro della cilia ill rapporto 
alio sviluppo regionale; 

' eililizia econoiuica popo-
lare in rapporto alia poli
tica per le abitazioni e per 
l'cdilizia; jtc«lione, con-
trollo democratico c parle-
ripazione in .rapporto al 
ruolo del Con*igIio comu-
nale e dei Con«igli di cir-

• co*crizione — non pos«ia-
'. mo non darri una ragione 

\cra della critica situazione 
die ha portalo lo «lc«50 *i-
rario di Roma cardinale Po-
lclli a denunriare come in-
snpporlabili i mali dclla 

' Capitalo del Pacse. 

Servizi 
sociali 

Roma e sede di ben Iristi 
primati — baracche, ca«* 
sfiltc, loltizzazioni abusive, 

'• mortalita infantile, biso-
gno lanlo acuto di servizi 
sociali diffusi, speculazio-
ni raccapriccianti condotle 

. sulla salute e cosi via — 
e, nonoslanle cio. essa non 
e slata cconqui»tata> dalla 
politica qualunquisla ed 
cver«iva della deMra. I'na 
ragione e'e se cio e avve-
nulo. Da una parte vi e 
slata per hinghi anni una 
politica di «viluppo ahnor-
me che ha premialo la «pe-
rulazinnc e *n cui si e fon-
dato il st«trma di potere 
dclla D C e rhe si rivolta. 
nsei. contro lulla la cilia; 
dall'altra un lentativo co-
slantn rondntln dal nnMro 
parliln r dal moximcnlo 
unilarin per contcslare quc-

". *!«• *\iluppo i!i«torlo e. 
nello stesso tempo, dare 
««)li:ziono ai bjsogni impel-

' Irnti drllr mas«e popolari. 
I'na cilia ro*iruila con-

' Iro ruomo die rc-la la pin 
pr-anle r -qiialifiranlc cro-
tlila ilclla I)(; c di quelle 

for/o die I'liaiino sorrella 
per luuglii anni, ma nella 
quale gli elementi di uo-
vila politica sono oggi lar-
gamentu preseuti. 

Parlendo da quc<*to con-
siilerazioui noi abhiamo so-
.stenuto die per UM-ire Tiiori 
dalla crisi le condizinni so
no chiare: un programma 
die cullegjii il futuro della 
cilia ad una aualisi e ail un 
confrouto sullo sviliippo 
regionale e sulle riforme; 
una politica per la casa die 
chiami tulle le istituzioni 
puhbliche c le forze econo-
miche a dare case a fitti 
accessibili; una politica di 
servizi sociali diffusi (scuo-
la, verde altrezzato, ospe-
dali, Iralfico) die < rinunci 
alle tentazioni di opere di-
spendiose e non decisive; 
una crescita dclla parted* 
pazione popolare con uno 
sviliippo del decentramento 
circoscrizionale. 

Proposta 
politica 

Gli stessi punli a caldi » 
del confronto — a*se altrez
zato e convenzioni — de-
vono essere affronlali par
lendo proprio daU'esame, 
politico c percio concreto, 
di cosa e urgente; se nuo-
vi sistemi direzionali o qua
il investimenti produtlivi 
nel Lazio; oppure como e 
a quale fine chiedere ai co-
struttori di essere parte po^ 
sitiva in questo impegno. 

La nostra opposizione in-
calzanto ha contribuilo a 
creare in questi due anni, 
i presupposti per un con
fronto piu avauzalo al quale ' 
e difficile sfuggire senza la-
ccrazioni assai acute. Sullo 
antifascismo e lo sviluppo 
della democrazia come sul
le questioni dell'occupazio-
ne c dello sviluppo niolle 
sono stale le convergenze. 

La queslione e superare 
una contraddizione eviden
te tra le scelte ritenute ne-
cessarie e scelle concreta-
mente effettuate e darsi ra
gione di questa contraddi
zione. 

Anche a Roma, dunque, 
la nostra proposta politica 
su un nuovo compromesso 
slorico tra le forze popola
ri democratiche per risol-
verc i problemi oggi aperli 
nel Paese, riceve, da una e-
sperienza di massa e dalle 
prcssanti ed acute csigenze 
popolari, una conferma pie-
na. La lravagliata vita del 
centro sinistra capitolino 
tie e riprova ulteriore. 

Andremo a questo con
fronto, die non v pos*ibilc 
rinviare oltre. con la co-
scienza di a^-olvcrc ad una 
realo fimzionc di govcrno 
della cilia per la rapacila 
di indirare una linea gene-
rale e le soluzioni che pos-
sono cs'cre realizzate e per-
che non affidiamo le surli 
di que«ta batlaglia a pre-
giudiziali *chemaliche ^ (e 
non pcrrhc disculcrc di 
modelli di as->ctto urbano 
sia un perdilcnipo). ma ad 
una iniziativa politica capa
ce di unirc e muovere in 
campo celi popolari ed in-
termedi per balterc rcsi«tcn-
ze e ritardi. 

Lc polrmiche artificio«e e 
fasulle di cui e Mracolmo 
un certo sini«lri«mo da 
strapazzo nulla possono lo-
glicre al fatto che se una 
grandc verlenza e apcrta, 
oggi. a Roma, c perche noi 
abhiamo operato per impe-
dire che si operasse una 
saldatiira negativa Ira crti 
inlenr.edi e seltori mode-
rali i<olando gli strati po
polari. 

Qucllo che e necessario, 
oggi. per il Comune di Ro
ma. c quello che abbiamo 
detto e#-cre giusto ed ur
gente per lullo il Paese. 

Se alibiamo contribuilo a 
fare di Roma — anche sc 
terziaria o come si dire pa-
ra««itaria — uno dei ccnlri 
dclla battaglii democratica 
ed anlifa«ci«ta nella quale 
va«to r slain il ruolo delle 
a«semhlec elellive. dovrc-
mo oggi sanere unirc le a-
spirazioni di masse «termi-
nate e di celi inlcrmedi per 
fame Mnimenlo podero«o 
nello «Tonlro voltn a fare 
di Roma — in una regione 
rhe «uperi gli «nuilihri at-
tuali — una ritla ed una 
rapilale cnrri«nondenli alle 
e«igrn7C dei riliadini e del 
I'ae«e. 

Una manifestazione per la casa a Roma 

Giustizia: 
occorrono 
decision! 

A Latlna neH'amblente giu-
diziarlo fil sono verlflcatl a 
distanza di pochi giorni due 
fatti degni dl rlllevo. 

Nelle carceri I detenuti era-
no in Xerraento oer note rl-
vendicazionl: proteste contro 
la lunga carcerazione preven-
tiva, vitto, trattamento sani-
tario, diritti democratici en-
tro l'istituto dl pena. \ 

In tribunale, nell'aula della 
udienza penale. gli avvoca-
tl si rlunivano per dlscutere 
la decisione del -onslgllere di-
rigente della pretura, che in 
ossequio a direttive della Cor-
te di Appello di Roma, an-
nunciava r.nvii delle cause c-
vili pendenti, agll anni 1974, 
1975 e 1976. Tutto questo ner 
consentLre lo svolgimento del
le cause di lavoro secondo il 
nuovo rito, introdotto nell'ul-
tima ben nota Isgge che do-
vrebbe entrare in vigore il 13 
dicembre. 

Dal tema della appllcazio-
ne della nuova procedura :n 
materia di sontroverele del 
lavoro (pendono 1400 causj), 
si passava, quindi, nel corso 
dell'assemblea. a quello piu 
generale dello stato della giu
stizia dei van mandamenti 
della Pretura, nel clrcondario 
del tribunale e nel distret-

' to della Corte di Appello. 
Chi si aspettava una rea-

zione scomposta da parte de-
gli avvcati o risposte so!a-
mente corporative, contro la 
nuova legge sul lavoro e ma-

Ugo Vetere 

La DC principale responsabile degli attuali squilibri dell'economia 

La lotta per un diverso sviluppo economico 
Nel dibattito tra le forze 

politlche democratiche della 
nostra regione si va affer-
mando. seppur molto fatico-
samente, una piattaforma di 
sviluppo economico che do-
vrebbe consentire il supera-
mento degli attuali squilibri. 
Moment! importanti per il 
raggiungimento di un tale ri-
sultato sono state la confe
renza agraria regionale e 
quella sulle PP.SS. che han
no vlsto un corretto confron
to tra la Regione e le varie 
istanze rappresentative e di 
base e tra maggioranza ed 
opposizione di sinistra. 

La DC, responsabile prin
cipale delle insanabili con-
traddizioni che l'attuale mo-
dello di sviluppo porta con 
se, ha voluto fare del La
zio una regione fortemen-
te terziarizzata, burocratica, 
senza sostanziali stimoli alio 
sviluppo dei fattori produt-
tivi local! in primo luogo !a 
agricoltura, dove si e dato 
mano libera aila speculazione 
ed ai parassitismi; messa di 
fronte ai problemi impellen-
ti delle popolazioni regiona-
li, la DC non ha potuto fare 
a meno, incalzata dalle lotte 

popolari ed unitarie, di as-
sumere un atteggiamento au-
tocritico rispetto alle vecchie 
scelte. Oggi e possibile tes-
sere le fila di un nuovo bloc-
co di forze sociali, politiche 
ed economiche, capace di rom-
pere con le speculazioni ed 
i parassitismi e di imbocca-
re la via dello sviluppo im-
perniato sui primari fattori 
produttivi locali. 

Queste qualificanti scelte 
della Regione Lazio, frutto 
anche della capace iniziativa 
del nostra partito, hanno ora 
bisogno di trovare pratica at-
tuazione nel piu breve tempo 
pessibile se si vuole, a poco 
piu di un anno dalla fine 
della legislature, recuperare 
all'istituto regionale una cre-
dibilita tra le masse. 

Uno degli strumenti attra
verso il quale e possibile da
re attuazione a quella scel-
ta e senz'altro la Comunita 
Montana. Uno strumento la 
cui funzione di coordina-
mento comprensoriale tra i 
Comuni montani diventa de-
cisiva per consentire l'awio 
di un processo che argini ia 
politica disgregativa e di ab-
bandono. 

La montagna e stata quella 
che ha subito di piu la con-
seguenza di una politica fai-
limentare condotta dalla DC 
nelle campagne; politica che 
ha portato aU'assottigliamen-
to pauroso del patrimonii^ 
zootecnico e dell'industria bo-
schiva e che ha costretto i 
cittadini a trovare altrove so
luzioni di vita, depauperando 
un patrimomo alimentare di 
cui consideriamo appieno la 
gravita oggi che avvertiamo 
nella citta la penuria di gra-
no, carne, ecc. 

Sappiamo che le ragioni del
la fuga dalla montagna non 
hanno origine soltanto dagli 
scarsi investimenti dello Sta
to in questa zona, ma so-
prattutto dalle discriminazio-
ni sociali e civili (pensioni, 
trasporti. scuola, asili. case 
decenti, ecc.) che i contadi-
ni per anni sono stati co-
stretti a subire. 

II livello di spopolamento 
in queste zone ha raggi un
to iivelli preoccupanti; peche 
sono ancora le forze valide 
che vi risiedono e la maggior 
parte di esse in attesa di una 
di versa prospettiva. 

Giungere con ulteriori ritar

di significherebbe, pertanto, 
arrivare quando il -Jlscorso 
di prospettiva non trovereb-
be piu ascolto. 

I danni. provocati dall'ab-
bandono pressoche totale di 
queste zone come zone di pro-
duttivita agricola • zootecni-
ca e boschiva. sarebbero gra-
vissimi e irreparabili. Abbia
mo bisogno di sfruttare ra-
zionalmente tutto il territo-
rio Miche montano se voglia-
mo liberarci dal pericolo del
la grave crisi alimentare ver
so la quale stiamo andando; 
abbiamo bisogno inoltre che 
in questa zona permanga lo 
insediamento umano quale 
elemento di garanzia del man-
tenimento dell'attuale equili-
brio ecologico per riparare la 
stesse pianure da inondazio-
ni che in altre zone del no
stra Paese si sono verifica-
te Da questi dati di preoc-
cupazlone e di necessita ge
neral! oltre che local! deve 
prendere forza la funzione del-
l'immediato insediamento del
le Comunila montane nel La
zio quali strumenti di elabo-
razione democratica di veri e 
propri piani di sviluppo com
prensoriale, che fissino obiet-

tivi di lotta unificante per ri-
dare prospettiva a cittadini 
di zone che ormai hanno co-
minciato a non sperare piu. 
Vogliamo che esse diventino 
strumenti che vitalizzino la 
Regione tra i cittadini e che 
con i poteri delegati che essa 
dovra affidare alia Provincia 
ed ai Comuni. si consenta un 
efficace rilancio di credibili-
ta di questo istituto. 

Se e vero che il quadra 
nelle zone montane si presen-
ta drammatico e altrettanto 
vero quindi che il compito 
delle comunita diventa deci-
sivo. 

Compito nostra e quindi 
quello di chiedere alia Re
gione 1'immediato insediamen
to ed in tempi rapid! consen
tire il loro funzionamento con 
i mezzi ed i poteri necessa-
ri. Dobbiamo su questo in-
calzare la DC e sconfisgere 
la sua linea di rinvii. Siamo 
in forte ritardo rispetto ai 
tempi fissati dalla legge isti-
tutiva regionale e continuia-
mo a perdere mesi preziosi. 

Cio impone al nostra par
tito una mobilitazione delle 
popolazioni montane intomo 
ai contenuti di una politica 

agricola, zootecnica, boschiva 
ed in questo contesto indu
strial agganciata alia tra-
sformazione dei prodotti locali 
e turistici di massa. 

Alcuni convegni di zona di 
partito in questi comprensori 
montani, in preparazione del
la conferenza regionale, han
no pero messo in risalto i 
ritardi che accusiamo sia nel
la individuazione di piattafor-
me unificanti sia nella indi
viduazione delle forze motri-
ci con le quali far carami-
nare questo processo delle al-
leanze sociali e politiche. La 
montagna e sempre stata un 
grande feudo d.c. dove la 
Coldiretti ha sempre impera-
to: rompere questa egemonia 
e ' condizione indispensabile 
per aprire processi nuovi e 
positivi. 

La Comunita montana ed il 
suo divenire strumento demo
cratico e di partecipazione dei 
cittadini, rappresenta senz'al
tro la base di una prospetti
va dl sviluppo sulla quale ri-
costruire la fiducia delle po
polazioni montane. 

Franco Proietti 

Dopo la costituzione delle Region, e il decentramento a Roma 

Partecipazione popolare e crisi dello Stato 
E' trascorso circa un anno 

e mezzo dall'inizio della se
conds. fase del decentramento 
romano e poco piu di tre dal
la costituzione delle regioni 
a statuto ordinario. Sono fat
ti nuovi di grandissima porta-
ta che hanno creato condi-
zioni migliori per lo sviluppo 
delle lotte di massa e che per
cio si scontrano ancor oggi con 
tenaci res:stenze conservain-
ci, tuttora persistenti ed ar-
roccate in una difesa, su mol-
teplici fronti, della struttura 
centralizzata dello Stato. 

Le ragioni di questa dife
sa ad oitranza sono paiesi: 
non e possibile, senza un pro-
fondo aecentramento dei pote
ri dello Stato, andare ad un 
nuovo meccantsmo oi svilup
po che soddisfi in misura cre-
scente una domanda di con-
sum! sociali fondata su scel
te definite attraverso una di-
retta partecipazione popolare 
alia gestione del potere. 

Roma resta il centro della 
ensi dello Stato. La sua ab-
norme struttura burocratica e 
terziaria e il risultato delle 
scelle fatte dalle class! din-
genti che le hanno imposto 
uno sviluppo parassitario a 
musura degli mteressi della 
rendita Immobiliare e del 
grande capitate finanziarlo e 
commerclale. Con la liquida-
zione del govemo di centro 
destra e dclla egemonia an-
dreottiana nella DC romana, 
la situazione politica e mutata, 
il blocco di potere domlnan-
te e in crisi e dove fare 1 

conti con la crescente ingover-
nabilita della capitate e con 
la richiesta che sale dalle mas
se popolari di una nuova di
rezione democratica della cit
ta, E tuttavia il centre sini
stra capitolino, con un suo 
recente documento, ripropo-
ne scstanzialmente la vecchia 
impostazione urbanistica e ter
ziaria ignorando i problemi 
deilo sviluppo economico di 
Roma e della regione. Occor-
re dunque costruire un bloc
co di forze sociali e politi
che della citta e della cam-
pagna di tale amp-.ezza da 
imporre la linea di uno ovi-
luppo produttivo. Le circascri-
zioni sono un punto di for
za nella costruzione di nuo
vi schieramenti politic! che si 
formano sui problem! reali 
della citta e di solito vanno 
ben oltre 1'arco di forze del
la maggioranza capitolina. 

L'esperienza della prima clr-
coscrizione e assai indicativa 
in proposito. Nonostante la 
impostazione rituale della 
formula del centro sinistra, 
nella sostanza prevale una vi-
sione unitaria rLspetto alia 
maggioranza dei problemi 
che si affrontano. E* un ri
sultato di grande valore oer-
chfe rende possibile un nuovo 
tipo di rapporti non stru-
mentale ma dlalettlco tra uo-
minl di divers! partlti che 
permette di superare chiu-
sure e contribuisce alia cadu-
ta delle barriere ideologiche. 

Le forze democratiche del 
consiglio si sono presentate al

ia cittadinanza (sui problemi 
del caxo-vita e dei servizi, del
la scuola. del traffico e delle 
condizioni igienico-sanitarie 
dei quart ieri) con un vol to 
unitario e antifasclsta, attra

verso manifest!, appelli alia po-
polazione. assemoiee in piaz
za e assemblee pubbliche nei 
locali della circoscrizione. 

Questo diverso rapporto po
litico costituisce anche una 
forte spinta per nuove aggre-
gazioni (vedi la formazione 
del comitato di quartiere Ce-
lio Monti, su iniziativa dei 
partiti dell'arco democratico, 
per affrontare I problemi del-
l'ambiente e dei servizi so
cial!). 

Un awio positivo dunque. 
Ma quali i lim:tt e gli even
tual! pericoli della esperienza? 
Moltissimo vi e ancora da fa
re specie per quanto riguar-
da i rapporti tra consiglio da 
un lato e societa civile orga-
nizzata dall'altro. 
- La circoscrizione non puo 
essere solo un centro di incon-
tro c di iniziativa politica ma 
sempre piit deve diventare lo 
sbocco d! un movimento ad 
un tempo sociale e politico. 
E questo e terreno di impe
gno urgente della zona e -tel
le sezioni del partito con le 
quali i compagni consigner! di 
circoscrizione devono essere 
in un rapporto permanente 
per porre i problemi e le lni-
zlative che scaturiscono dalla 
attlvita stessa del consiglio. 

II problema centrale resta 
quello del funzionamento con

creto delle circoscrizioni. cioe 
quello dei poteri, del trasfe-
rimento reale delle funzioni 
amministrative previste dalla 
delibera 694. Qui si marca un 
grave ritardo. Attualmente so
no state trasferite varie com-
petenze, ma solo formalmen-
te perche a questo trasferi-
mento non ha fatto seguito 
un reale decentramento de
gli uffici e del personate che 
cont!nuano ad essere collegati 
alia burocrazia capitolina, ne 
e stata awiata una ristruttu-
razione delle ripartlzioni co-
munali In armonia con un ef-
fettivo decentramento della 
ammin!straz!one. 

Questa carenza di poteri re-
lega la circoscrizione in un 
ruolo di denuncia e di pro-
testa (come e accaduto ad e-
sempio nei giorni della infe-
zione colerica quando i citta
dini chledevano misure urgen-
ti). In queste condizioni !e 
circoscrizioni rischiano di di
ventare una cassa di risonan-
za delle proteste dei cittadi
ni e un luogo ove queste ste-
rilmente si esauriscono, con 
una perdita di credibilita e 
un diffondersi della sfiducia 
nelle istituzioni democratiche. 
Per fare 11 punto sullo stato 
del decentramento. il 10 di
cembre prossimo alia sala Bor-
romlni si svolgera. su inizia
tiva della prima circoscrizio
ne. una assemblea di tuttl i 
consiglieri di circoscrizione di 
Roma. Occorre che le nostre 
sezioni creino attomo a que
sto fatto una mobilltaxlone po

polare nei quartieri perche, 
deve esser chiaro, uno svilup
po ulteriore del decentramen
to vi sara solo e nella misu
ra in cui la richiesta sara 
fatta propria anche dai citta
dini. 

E' essenziale quindi creare 
un tessuto democratico attor-
no •• alle circoscrizioni e in 
questa direzione vanno alcu-
ne realta associative in forma
zione nei nostri quartieri che 
dobbiamo percio aiutare a 
crescere. Bisogna dunque bat-
tersi duramente, in collega-
mento con la Regione la cui 
attivita apre Importmti cam-
pi di iniziativa, per vince-
re resistenze politiche ed an
che l'ostilita della burocrazia 
capitolina. 

In proposito e stato sotto-
posto in questi giorni alle cir
coscrizioni un incredibile do
cumento elaborato dalla Dire
zione amministrativa dell'uf-
ficio di igiene e sanita del 
Comune. Si tratta di propo-
ste per un regolamento di ese-
cuzlone della legge regionale 
sugli asili nido che se appli-
cato, svuoterebbe gravemente 
la legge del suo! contenuti n-
formatori, particolarmente 
per quanto riguarda la gestio
ne sociale degli asili che la 
legge stessa afttda ad un co
mitato dl gestione rappresen-
tativo delle famiglie e delle 
forze politiche slndacall e so
ciali e che 11 documento in-
vece assegna alia prevalent© 
competenza di un onnipoten-
U ufflcio centrale diretto da 

alti funzionari del Comune. 
La proposta inoltre di istitui-
re per la gestione degii asi
li su un servizlo «in econo-
mla», staccato cioe dal bi-
lancio generate del Comune, 
mal rttsconde il progetto di 
roettere su un carrozzone ti
po ONMI. 

La lotta per affermare m-
dirizzi riformatori e di porta-
ta vastissima e non pud es
sere condotta a compi-
mento da una sola forza po
litica. Con questa consapevo-
lezza, su richiesto del grup
po comunlsta, il Consiglio di 
Circoscrizione si e impegnato 
ad indire nel gennaio prossi
mo un Convegno sul Centro 
Storico dal quale dovra usci-
re delineato un programma 
comune delle forze democra
tiche, un piano di zona cioe 
che sia parte dl un program
ma comunale e regionale dl 
sviluppo. Un convegno quindi 
che non dovra rinchludersl in 
uno schema puramente uroa-
nistico, ma che dovra affron
tare i problemi del - risana-
mento del Centro Storico nel 
quadro dl una lotta per l'oc-
cupazione ed 1 servizi sociali, 
per una rlqualiflcazlone pro-
duttiva dei rioni e dei quar
tieri, per una profonda modi-
flea della struttura economl-
ca regionale, senza la quale 
e illusorio pensare di aottrar-
re II futuro di Roma al suo 
mostruoso meccanismo di 
crescita terziaria. 

Federico Nic«M 

gari l'lnvocazione di ,lnop» 
portunl scioperi ad oitranza 
e 11 reclamo di un «ordi
ne » non ben definlto ma in-
trlso di velleita reazlonarie, 
e rimasto deluso. 

Non sono mancate sbava-
ture, qua e la, .̂ be rivelano 
la mancanza da parte di mol-
ti avvocati. di una consape. 
volezza critica e dl una vi-
sione globale della problem.!-
tica trattata, poro, nel com-
plesso, la tliscussione e stata 
seria e tutti hanno sottolinea-
to il penoso stato in cui ver
sa questo settore deH*ammi* 
nistrazione della >fiustiz:a. che 
coinvolge, avvocati, magistra-
ti. cancellieri. ausiliari e tut
tl 1 cittadini in un modo o 
nell'altro interessati. 

Dl qui una riflesslone ch« 
deve ::npesnarci come co
munisti, nella prossima confe-

' renza regionale, ad affronta
re questo tema, e quegli al-
tri ad esso connessi. per ad 
ditare soluzioni concrete 

E' indubbio she sul piano 
. pratico vi sono decision! da 
prendere rap'.damente: a) co
me rimpiazzare i vuoti la-
sciati dal cancellieri fuauit! 
in massa verso il pensiona-
mento e come r;-:o5truire io 
organico degli au.siiari (con-
corso, chiamata dretta. o.sa-
me-colloquio); b) come avvia-
re immediatamente un pro 

' gramma di edilizia carceraria 
(tra i residui passivi molte 
oentinaia di mllloni riguar-
dano Istituti di prevenz'oie 
e di pena non edificati): c) 
c^rne strutturare un servi7.o 
piu efficiente e piu selezio-
nato de^li agenti di ciistori:^ 
con riferimento anche alle pa-
ghe percepite, nofevolmente 
basse; d) come accelerare 1 
tempi della giustizia (oend .̂n-
ze penal! e civili) anche con 
leggine transitorie in attesa 
della riforma organica dei co-
dici (si pensi all'inutihta di 
alcune registrazioni ad opera 
dei cancellieri. alia macchmo-
sita burocratica dei procedi-
menti contro ignoti e a tutta 
una serie dl altre a.Ttu:ca-
zioni ed attestati congegniti 
per una rocieta vurale d: con 
to anni fa e che ogni c.in-
celliere puo elencare a il\- *» 
indicando nel contempo s-o 
luzioni legislative rap.ric -d 
immediate); e) 'ome attiva-
re, sul serlo. una ripia.=a i Mf* 
opere pubbliche per la co.stru-
zione di sedidi Pretura c di 
Tribunale) /.J come richiama-
re i tanti magistrate co<jo:ati 
nel ministerl, al l.jro ufficio 
d; giudici. 

Nel cintempo -i dobh-^.no 
occupare dei problemi piu di 
fondo della siusMz'.a. chf* -nvo-
stono il rapporto mn la ma-
gistratura. il ruolo degl": rv-
vocati. Ia preparazione tecni-
co orofe.'sionale e .-o.sj via. 

Sembra fuori di dubbio che 
1 mstri magiftratl con qunl-
che rara eccezSone. e anche 
moltissimi avvocati. mostn.io. 
oggi, tendenze conservatricl e 
atteggiamenti di chfusura • - -

Se vogliamo rewlare .ilia 
manodopera inattiva o alia 
destra superasitata queste *ni-
pacita di mediazione del con-
senso che ancor jggt conser-
vano — dobbiamo considera-
re piu attentamonte i pro-
n eii.i oggeii-ivi c •? e^i af
frontano e le difficolta sog-
gettive cui sono -rottopost:. 

I temi dell'indipendenza dei 
magistral!, della loro fedo.iH 
alia Costituzione debbono mi-
surarsi con dati reali. A Lati-
na, per esempio, suite que-
st:om agrane ipatii abnonn:, 
affrancazioni ecc), sulle que
stion! dell'abusivismo edil;z:o 
(di fronte ai grossi specula-
tori la giustiz:a lia d:cn:a 
rato la sua Impotenza am 
colpisce duramente quelli che 
ali'abusivumo sono ricorsi 
per necessita). =nUe question: 
delle lotte di fabbrica (Good 
Year. Mistral. Mial. Car Sud. 
Pulgor Cavi. sec) , abbiamo 
avuto onentamenti non omo-
genei. 

Questo della giustizia e JT 
campo di intervento ampio 
che si riconnette ad aitn 
temi sociali estremamente in-
teressanti e che non ammet-
te alcuna reclnz'one per so
li addetti ai lavori. 

Occorrera. come ar-.biimo 
fatto a Latina. organizzare il 
sindacato, e piu in general* 
tentare dl superare le anti-
che istituzioni del Cons'slio 
degli Ordini. mettere mano ai 
problemi deU'assi^tenza e del
le pensioni del vari operato-
ri del dirjtto. ors-anizzare se
minar! di aggiomamento. Ti-
vedere la legislazione per gli 
esami di stato, gli albi. ri-
guardare i costi :lella giusti
zia, lavorare per cnentamen-
ti piu democratici. ricorrere 
ad una produzione !e?i-0-v 
tlva di pronto n-.tervento !ot-
tando. simultaneamente. i aT 
le grandi riforme dei codici. 

E* questo un rerreno -yr 
tanti versl inesplorato, dove 
pur qualcosa di c .ncreto n î 
abbiamo detto e molto dl p'u 
oggi possiamo d"re nella -"-r 
tezza di essere piu ascoltati 
che non nel pas^ito. ocr *» 
testimonianza di lealta e d: 
onesta che In questo e iHri 
campl abbiamo eaputo esprl 
mere. 

Franco Luberti 
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