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II discorso del compagno Giorgio Napolitano alia conferenza regionale del Partito 

Lotta unitaria e conf ronto democratico 
per una reale svolta politica e sociale 
II legame tra ruolo della Regione e riforma dello Stato — Occorre un profondo rinnovamento nei rapporti tra potere centrale, istituto regionale ed enti locali — Tre 
esigenze fondamentali — L'opposizione diversa dei comunisti — « La svolta che noi proponiamo non puo non essere opera di un largo schieramento di forze » — Co-
stringere la Democrazia cristiana ad una definitiva e c hiara rottlira a destra — II «compromesso storico» — Un impegno da affrontare con slancio e intransigente rigore 

! i 

La IV Conferenza dei comunisti del Lazlo, 
apertasi glovedi scorso nel teatro della Fiera 
di Roma, ha concluso ieri sera i suoi lavori 
con un discorso del compagno Giorgio Na
politano, membro dell'ufficio politico del Par
tito, con I'approvazione del documento poli
tico e I'elezione del nuovo comitato regionale 
del PCI. II comitato, riunito subiio dopo la 
chiusura dei lavori della conferenza, ha ricon-

fermato il compagno Paolo Ciofi nell'incarlco 
di segretario regionale del Partito. 

Prima che il compagno Napolitano pren-
desse la parola, erano intervenutl nel dibat-
tito altri 16 compagni. La Conferenza ha 
rivolto un caloroso appello di solidarieta al 
popolo cileno in lotta per la democrazia e 
la liberta. 

La relazione introduttiva e 
11 dibattito — ha notato il 
compagno Napolitano, della 
Direzione. avviando il suo 
discorso concluslvo — hunno 
affrontato un punto nuovo e 
difficile: in che misura e a 
quali condizioni l'istituto re
gionale e in grado di contri
bu te a far avanzare la pro-
spettiva da noi posta di svi-
luppare il movimento e la 
unita per un profondo rinno
vamento sociale. Si intreccia-
no in questo quesito indici 
positivi ed elementi di seria 
preoccupazione. Vi e anzitut-
to il centrale problema poli
tico del rapporto fra la Re
gione e la riforma dello Sta
to. Siamo, in questa batta-
glia ,in una fase piu avanzata 
rispetto a quella nella quale 
si poneva il problema preli-
minare di conquistare le Re-
gioni: ora si tratta di svilup-
pare tutte le potenzialita del 
nuovo istituto democratico, 
dal che largamente dipende 
1'esito della battaglia per la 
trasformazione dello Stato. 

Elementi 
preoccupanti 

E\ questa, una battaglia il 
cui esito e ancora incerto: 
tutt'altro che scontato e un 
reale rinnovamento del rap
porto fra potere centrale e 
Regione e fra questa e gli 
enti locali e il piu vasto tes-
suto democratico. E', appun-
to, qui che insorgono elementi 
di preoccupazione circa l'esi-
to del trasferimento, che e 
ancora parziale e insoddisfa-
cente, delle competenze dallo 
Stato alle Region! con il re-

1 lativo ridimensionamento po
litico e di apparato delle 
strutture centrali e delle loro 
ramificazioni di potere. E c'e 
il problema dell'affermazione 

di una concezione del rapporto 
fra Regione e autonomic che 
ribalti ogni tendenza neocen-
tralistica e che tenga conto 
della situazione del tutto par-
ticolare di Roma nella quale 
ai fattori generali si assom-
mano quelli specifici del rap
porto fra la capitale e il re-
sto del paese nella prospetti-
va, appunto, di un ridimensio
namento degli apparati cen
trali: e ben chiaro che se il 
decentramento vi sara. come 
deve esserci, biaognera ripen-
sare il ruolo e la prospettiva 
di Roma nella mutata situa
zione. - . • 

Napolitano ha quindi ' ri-
chiamato le motivazioni fon
damentali di una riforma del
lo Stato nel senso del decen
tramento e delle autonomic 
Si tratta .soprattutto, di tre 
ordini di esigenze: 

1) La esigenza di un effi-
ciente intervento pubblico. Si 
assists all'intollerabile con-
traddizione fra I'ampliamen-
to di tale intervento e l'ap-
profondimento della sua ineffr 
cienza (basti citare il fenome-
no dei residui passivi. delle 
opere finanziate ma non rea-
lizzate, delle riforme legife-
rate ma rimaste lettera mor-
ta). In merito e da dire che 
atteggiamenti centralistici pa-
ralizzanti non si registrars 
solo all'apice dello Stato ma 
anche in seno ad istituzioni 
periferiche. come ben risulta 
dalla denuncia che abbiamo 
fatto dei limiti reali, operati
ve della gestione dc della Re
gione Lazio. 

2) La esigenza di un piu 
vasto controllo e di una ri-
gorosa direzione pubblica del
la vita economics. problema 
reso particolarmente attuale 
dalla crisi energetica e dalla 
Inflazione. Un tale controllo, 
come la pratica di mostra. non 
si puo realizzare senza un 
forte impegno dei poteri de-
centrati. 

3> L'esigenza di una cres^en-
te partecipaz:one delle masse 
popolan alia direzione della 
cosa pubbkca. Si pone qui il 
problema del raccordo fra il 
potere regionale. i sindacati. 
tutte le altre organizzazioni 
sociali, e, ancora una volta, 
11 raccordo fra Regione e en
ti local!. 

Queste esigenze di riforma 
dello Stato sono rese piu acu
te ed urgent! dalla crisi e-
nergetica mondiale che Inne-
sta fenomeni di crlsi dell'in-
tera politica impsrialistica. 
come dimostrano sli sconvol-
gimenti nel tradiziorwle rap
porto fra Europa e USA. fra 
Europa e paesi produttori di 
materie prime Senza indul-
qere ad alcun catastrofismo. 
si deve dire clr* siamo di 
fronte ad una crescente inca-
pacita del capitalismo di as-
eicurare lo sviluopo dei pae 
si sottosvilupoati e la conti-
tinuazione dello svilupoo di 
quelli evolutl; non solo, ma 
<ii asslcurare la foprawiven-
za stessa della civilta umana. 
Ma accanto a questi fattori 
universal! d?lla crisi bisozna 
ben indiv.duare le caratteri-

'stiche ."nei'fiche chB la cri«=i as
sume in Its Ha e civ* txwsono 
essere cosl srhs'mtizzate: 
aleatorieta drllo sviluppo n 
pitalistico del nostro piese 
«eenato d<» una oitrpmi for 
zitura dei fattori d"'nwst«. 
mento e di consumo del capi
talismo sviluptvito: la accen-
tuata dipendcnza dello svilup-
pe da fattori esterni fesporta-
tJoni, turlsmo, rlmcsse det?U 
•mlgrati); la partlcolare in

capacity di prevlsione delle 
classi dirigentl come risulta 
dal gravissimo e clamoroso 
caso della mancata program-
mazione dello sviluppo delle 
fonti elettriche; la collocazio-
ne subalterna nel contesto 
internazionale (basti. per tut-
ti, l'esempio dello stato della 
nostra ricerca scientifica). 

E' da questi fattori ogget-
tivi che scaturisce la neces
sity di una svolta profonda 
e l'emergenza di alcune neces
sita sul piano di una dire
zione pianificata dello svilup
po. Sentiamo che si fa stra-
da in larghi strati la necessi
ta di una linea e di una di-
rezicne capace di previsione 
rigorosa a breve e a lungo 
termine, l'esigenza di un con
trollo effettivo dello svilup
po. Si I-\ un generate parlare 
di mutamento del modello di 
sviluppo. Resisteremo all'istin-
tiva diffidenza verso questi 
neoflti e passeremo sopra al 
fondato dubbio di mistifica-
zione che si puo avanzare nei 
rispetti delle loro attuali pro-
posizioni: per noi e assai 
piu importaote iotendere che 
queste ammissioni sono il 
sintomo di una crisi reale e 
di un bisogno crescente di 
battere nuove strade. Non si 
puo, tuttavia, non cogliere la 
profonda incerte2za e difR-
colta della DC neH'imbocca-
re un cammino nuovo. E cib 
e ben comprensiblle: andare 
ad un nuovo modello di svi
luppo significa mettere in 
crisi non solo vecchi equili-
bri economici e sociali ma an
che equilibri politici e di 
potere. 

Un'altra annotazione impor-
tante su questo gran parlare 
di modificazione del modello 
economico e che in genere 
viene lasciato in ombra il te
nia dei nuovi rapporti socia
li. Nell'operare una revisione 
del modello potra accadere 
che anche i lavoratori deb-
bono pagare qualoosa in ter
mini di cambiamento delle 
abitudini. Ma sia ben chiaro 
che noi diamo una risposta 
precisa e perentoria al quesi
to: chi paga il cambiamento? 
L'awio di un nuovo mecca-
nismo passa per il taglio di 
profitti, di rendite e anche 
per la riconsidexazione di de-
terminati redditi professicna-
li e di un certo tipo di lavoxo 
dipendente che tocca livelli 
assai elevati di retribuzione. 
Punto di partenza e la dife-
sa intransigente del potere di 
acquisto degli opera! e dei 
contadini, l'attacco alle ren
dite parassitarie e una limi-
tazione e un controllo dei 
profitti. 

Mutamento 
necessario 

Compito della nostra oppo-
sizicoe diversa e appunto di 
assicuraxe assieme ad un nuo
vo indirizzo economico 1'affer-
mazione di nuovi. precisi con-
notati sociali. II compito at
tuale di una grande forza di 
opposizione quale noi siamo 
e di operare perche si realiz-
zi una svolta, si awii, sotto la 
pressione del movimento del-

Il nuovo 
Comitoto 
regionale 

II nuovo Comitato Regio
nale eletto ieri al termine 
dei lavori della IV Confe
renza: 

Paolo Ciofi, Edoardo Per-
na, Luigi Petroselli, Nando 
Agostinelli, Diego Allegrini, 
Cesare Amici. Ferruccio An-
gelelli, Agostino Bagnato, 
Maurizio Bacchelli, Mario 
Beiii, Mario Bocci, Renata 
Bocconi, Gianni Borgna, 
Giancarlo Bozzetto, Lucio 
Buffa, Gioacchino Cacciotti, 
Alfio Calcagnini, Leo Ca-
nullo, Valentino Camilli, An
na Maria Ciai, Franco Coc-
cia, Leda Colombini, Franco 
Crotali, Tina Costa, Vittorio 
Cotesla, Aldo lyAlessio, Gia-
como D'Aversa, Franco Di 
Giorgio, Giuseppe Fagioto, 
Maurizio Ferrara, Andrea 
Ferroni, Giorgio Fregosl, 
Gabriele Giannantoni, Gio-
vanna Ginebri, Angela Gio-
vagnoli. Lelio Grassucci, 
Fulvio Gressi, Gustavo Inv 
bellone, Serg.o Loffredi, Ni
cola Lombardi, Franco Lu-
berti, Alber1-! Maccari, Ro 
berto Ma * oletti, Mario 
Mamtnucari, Emilio Mancini, 
Primo March!, Oreste Mas-
solo, Igna/io Mazzoli, Ser
gio M'cucci, Lorenzo Miglio 
rini, Enzj Modica, Marcella 
Mulino, Francesco Notarco-
la, Sergio Po'lastrelli, Glu-
'iano Prasca. Franca Prisco, 
Franco Prafetti, Mario Quat-
Irucci, Giovanni Ranalli, 
Bruno Rotcani, Plero Sal-
vagni, Gualtiero Sartl, Ar-
*ange!o Spaziani, Sandro 
Teofili, Sandra Torreglani, 
Siro Trazzlni, Eltna Ubaldi, 
Ugo Vetere, Romano Vitq-
le, Pietro Vitelli, Ma reel lo 
Zilianti. 

le masse, 1'indispensabile mu
tamento. 

II punto di partenza non 
possono che essere le esigenze 
immediate, dando resplro po
litico ad ogni battaglia e svi-
luppandone la necessaria di-
mensione ideate. Dovremo im-
pegnarci perche ogni lotta ab-
bia obbiettivi chiari e coe-
renti. E* assurdo pensare che 
nuova opposizione vogiia di
re come si dice grossolana-
mente «mettere le mutande 
alle lotte». Al contrario! Si 
e visto quanto si possa real-
mente incidere quando non 
man chi no chiarezza e rigore: 
e in tal modo che dobbiamo 
andare alia lotta contro l'im-
boscamento dei prodotti ener-
getici ben sapendo che il ri-
catto dei gruppl petroliferi 
non ha solo un valore di ve-
nalita commerciale ma so
prattutto politico, di rifiuto 
del principio del controllo 
pubblico. Ed ha lo stesso se
gno la nostra azione per lm-
porre al governo 1'attuazione 
degli impegni di priorita an-
nunciati. 

Possibili 
tensioni 

Tutto questo non puo che 
ottenersi — ha notato ancora 
Napolitano — intensificando 
il nostra rapporto con le mas
se, la nostra capacita di dire
zione del movimento, comin-
ciando col rivalutare il mo-
mento della propaganda e fa-
cendo chiaramente apparire 
chi e responsabile della crisi 
e delle difficolta nonche la 
critica al governo per le 
sue inceTtezze nell'intervenire 
contro tali responsabili. Oc
corre impedtre il formarsi di 
forme cieche e irrazionali di 
malcontento e di protesta, e 
cosl tagliare l'erba sotto i 
piedi della destra. 

NeH'ultima parte del suo 
discorso, il compagno Napo
litano ha puntualizzato il giu-
dizio complessivo sulla situa
zione del paese. E* una situa
zione grave (con pericoli di 
recessione, di disoccupazione 
orescente. di inflazione) ed 
anche difficile e pericolosa 
perche possono prodursi sban-
damenti di strati anche po-
polari e perche si possono 
creare tension! e contraddi-
zioni nello stesso schieramen
to delle alleanze della classe 
operaia. Contemporaneamen-
te, bisogna comprendere che 
la situazione conferma ed 
esalta la validita e la necessi-
ta della prospettiva politica 
da noi offerta. 

La svolta che noi proponia
mo non pub che essere opera 
di un largo schieramento di 
forze sociali e politiche. E 
qui e opportuno puntualizza-
re il nostra giudizio sulla DC. 
Abbiamo sottolineato giusta-
mente la grande importanza 
deUa sconfitta di Andreotti, 
la crisi del blocco sociale su 
cui la «centralita » si fonda-
va, la crisi politica e ideate 
che attanaglia la DC. Come 
dobbiamo muoverci, di conse-
guenza? Anzitutto bisogna 
spingere la DC ad una conse-
guente e definitiva rottura a 
destra, ben consapevoli che i 
cennubi non sono ovunque 
finiti e che hanno spazio di 
rivincita. Bisogna, inoltre, far 
emergere dalle cose la neces-
sita che la DC rinunci ad 
ogni ipotesi di monopolio del 
potere. e cib dando battaglia 
per lo sviluppo della demo
crazia e la riforma dello Sta
to. Infine. occorre spingere 
la DC a fare una scelta di 
rinnovamento economico e 
sociale, il che non significa 
pretendere dalla DC opzioni 
socialistiche ma battersi per
che siano battute nel suo 
seno le tenderize oonservatri-
ci e moderate per reodere 
possibile un incontro. una 
convergenza su un program-
ma di rinnovamento e di tra
sformazione. E* qui il senso 
profondo del «compromesso 
storico». La Regione puo fa-
vorire tutto questo nella mi
sura in cui si ergera contro 
il sistema del potere delle 
clientele, delle correnti, dei 
gruppi. E* del tutto owio che 
rechiamo il piu grande inte-
resse a che anche il PSI si 
collochi. nei suoi rapporti con 
la DC, su un tale terreno di 
confronto e di lotta. 

Napolitano ha concluso in-
vit-aodo le organizzazioni la-
ziali del partito a lavorare 
con slancio. con apertura ma 
anche con rintransigente sal-
vaguardia del nostra patrimo-
nio e costume politico e mo
rale. democratico. collettivo 
e personate. 

GLI ALTRI INTERVENTI NEL DIBATTITO 
Tre domande ai compagni socialisti e alle forze laiche — La crisi energetica mette a nudo le contraddizioni del 
modello di sviluppo imposto dalle classi dominanti - La battaglia per la revisione del piano regolatore della capitate 

Ecco le sintesi di alcuni dei 
principali interventi fatti ieri 
e venerdi alia Conferenza re
gionale dei comunisti del Lazio. 

LUIGI PETROSELLI — C'e 
un rapporto stretto tra l'analisi 
che abbiamo compiuto in rap
porto alle misure governative, 
il movimento politico di massa, 
la nostra proposta politica e la 
nostra linea sul governo. Biso
gna cogliere l'occasione, offer
ta dalla crisi, per rilanciare la 
questione centrale: porre su 
nuove basi la politica estera e 
lo sviluppo economico e socia
le del paese. 

Dobbiamo riconoscere la for
za del nuovo quadro democra
tico. anche se gli equilibri so
no ancora precari e bisogna a-
spettarsi nuovi sviluppi delle 
manovre di destra. Lo sviluppo 
di un movimento politico di mas
sa deve dunque rivendicare mo-
difiche chiaramente collegate a 
nuovi indirizzi. consolidando il 
quadro democratico e influendo 
suite scelte del governo. 

Situazione nuova, compiti piu 
difficili. avevamo detto alia ca-
duta del governo Andreotti-Ma-
lagodi: questi compiti siamo og-
gi in grado di affrontare. C'e 
stata la conquista dell'Ente Re

gione e del dpcentramento. pre-
ceduta da un intreccio possente 
di movimenti di massa e di pen-
siero politico attorno alia tema-
tica di un nuovo sviluppo eco
nomico e democratico di Roma 
e del Lazio. '•'" 
' C'e stato altresl il progresso 
positivo dell'orientamento poli
tico e dell'unita di partito in 
questi anni. I tre articoli del 
compagno Berlinguer. che sono 
all'altezza delle grandi respon-
sabilita nazionali e internazto-
nali del PCI. hanno reso piu evi-
dente al paese la nostra linea 
e il senso della proposta politi
ca per la quale lavoriamo. 

La DC laziale. • pur condizio-
nata da orientamenti conserva-
tori. e stata messa nell'impossi-
bilita di riportare il confronto 
alia condizione della spaccatu-
ra verticale e dello scontro fron-
tale. Ecco la prova che il pro-
cesso aperto con la Resbtenza 
non si e mai definitivamente 
chiuso. Non c'e, in questo, il se
gno storico delle grandi batta-
glie che abbiamo guidato in 
questa capitate e in questa re
gione, contro il monopolio po
litico. contro il malgoverno e 
lo strapotere della DC e del 
blocco di forze sociali che essa 

ha diretto e guidato? Esiste nel
la DC romana e laziale una si
tuazione di movimento e di tra-
vaglio acuto. Perche tacerlo 
se e il segno del nostro peso 
politico? 

Vorremmo porre ai compagni 
socialisti e alle forze laiche tre 
domande: 1) i moment! nuovi di 
confronto sono stati un fatto 
«conciliare > o hanno coinciso 
con uno sviluppo dell'unita a 
sinistra e democratica?; 2) so
no stati un incontro «clerico-
comunista > o hanno coinciso 
con un piu ampio spazio per bat-
taglie di liberta e di civilta de
mocratica?: 3) sono stati un 
incontro tra «potenze> o han
no coinciso con l'occasione per 
tutti i partiti democratici per 
una nuova presenza tra le 
masse? 

Certo l'ambiguita della DC e 
le contraddizioni tra pensiero 
politico democratico e regio-
nalista e pratica politica fanno 
degli orientamenti che preval-
gono nel suo gruppo dirigente 
il punto di maggiore resistenza 
politica al nuovo ma si mani-
festano in un quadro di crisi e 
in un contrasto di tendenze che 
rendono possibile e necessario 
l'obiettivo di un passo in avan-

ti nella direzione di una svolta 
democratica. 

Da Roma e dal Lazio. da quel-
lo che Togliatti defini il terreno 
storico piu arduo per l'applica-
zione della nostra politica. e pos
sibile apportare un grande con
tribute per la nuova unita inte-
sa tra le grandi forze popolari 
del Paese. 

LELIO GRASSUCCI — Esiste 
il problema reale, quello di da
re all'industria italiana e al 
modo produttivo un nuovo qua
dro di riferimento. II processo 
di sviluppo speculativo realizza-
to fino ad oggi aveva aggregato 
vari strati di ceti medi che oggi 
restano senza prospettiva e sono 
oggetto della propaganda della 
destra. La risposta del governo 
a questa situazione e generica 
e incerta. La prospettiva di ri
forma che indica e ancora la
bile e imprecisata. Occorre al
tera da parte del partito una 
forte azione di orientamento 
delle masse popolari e dei ceti 
medi. Occorre una forte arti-
colazione della democrazia di 
base, costruire cioe. i consign' 
di quarb'ere. di fabbrica e di 
zona. In questo senso va la no
stra proposta politica e la ri-
chiesta di un programma regio
nale di sviluppo. 

La battaglia per una rete di servizi sociali 
LEDA COLOMBINI — La cri

si energetica. al di la delle stru-
mentalizzazioni sul nuovo mo
do di vivere. mette alio scoper-
to — agli occhi di grandi mas
se popolari e di donne — il mec-
canismo crudele del privilegio 
fondato sui consumi privati. sot-
tolinea come sia pericolosa la 
logtea che ha guidato finora lo 
sviluppo economico-sociale-cultu-
rate basato sulla logica della 
FIAT che e meglio un'auto in 
sosta che un bimbo al sole, met
te in luce come sia urgente e 
necessario imporre una logica 
diversa. Questa situazione che 
vede una piu estesa sensibilita 
di massa ripropone ed esalta 
una nostra battaglia tradiziona-
1c per una rete di .servizi so
ciali democraticamente gestiti. 

II movimento femminile a Ro
ma ha superato da tempo il pe-
riodo delle «poche addette al 
mestiere» raggiungendo una 
consapevolezza di massa. gia 
nelle amministrative del 1958 
chiamavamo le donne alle lotte 
per una citta arnica contro la 
speculazione. quando nessuno 
parlava di c modo nuovo di vi
vere*. di asili. scuola a oienq 
tempo, verde, centri ricreativi 
e cultural!. Non e stato facile 
affermare questa linea. neppore 
nel partito. Ora questa linea si 
quahfica ulteriorrnente. assume 
pieno il suo valore dirompente 
per una diversa alternative di 
sviluppo complessivo 

FRANCO FUNGHI — La bat
taglia per la revisione del PRG 
di Roma deve puntare alia dra-

stica riduzione delle previsioni 
di espansione della citta. com-
battendo tutte le scelte — dal-
l'assetto viario alia creazione 
di nuove infrastrutture — ch-T 
contraddicono l'ipotesi di atset-
to territoriale elaborata dalla 

Regione Lazio. In questo quadro 
si collocano i piani di svilup
po delle zone industriali Tibur-
tina e Salaria. L'asse attrezza-
to e i centri direzionali — che 
interessano gran parte del ter-
ritorio del'a zona Roma Est — 
contrastano con la priorita de
gli investimenti da destinarsi a 
servizi sociali. Relativamente 
al rafforzamento del Partito, 
la zona Roma Est sta lavoran-
do per portare nel 74 i suoi 
iscritti dagli attuali 7.360 a 8.000. 

ALDO D'ALESSIO — Ha il

lustrate le proposte dei comu
nisti per la riforma democra
tica delle forze annate e di 
polizia. Egli si e richiamato 
alle reoenti manifestazioni sin-
dacali dei poliziotti per sotto-
lineare che queste esprimono 
oltre al disagio e al malcon
tento diffusi tra i militari. la 
esigenza di una parlecipazione 
organizzata alia vita della ca-
serma e del reparto per la di-
fesa dei propri interessi. La 
kiiziativa del partito de\-e pro-
porsi di rinsaldare i legami 
tra esercito e popolo. tra or-
ganismi di polizia e paese sot-
tolineando la funzione ad essi 
assegnata dalla costituzione e 
la necessita di sconfiggere su 
questo terreno le manovre ever-
ve e le suggestkmi reazionarie. 

Per la riforma democratica della RAI-TV 
ROBERTO MORRIONE (inter

vento scritto) — In stretto rap
porto con la lotta per le ri
forme e un nuovo tipo di svi
luppo fondato sui consumi so
ciali. e la necessita di vincere 
la battaglia per la riforma de
mocratica della radiotelevisio-
ne e degli altri settori dell'in-
formazione. Come in passato. 
la RAI ha infalti giocate un 
ruolo rile\"ante di formazione 
del consesso attorno alle scelte 
restrittive del governo. II con-
gela mento dell'attualc gravissi
mo stato di crisi della RAI at-
traverso la proroga di quattro 
mesi della Convenzione e il 

Una dichiarazione dei 
compagni sindacalisti 

« Nel ringrazlare 1 compagni 
per la flducia espressa con la 
proposta di essere eletti nel 
Comitato regionale del PCI del 
Lazio. riconfermlamo il dirit-
to-dovere del militant! sinda-
cali all'lmpegno e alia lotta 
politica. • 

«In par! tempo deslderiamo 
preclsare che, nelle nostra fun: 

zione di dirigentl sindacali, 

ci atterremo alle decisionl che 
il Consiglio generate della 
CGn. prendera In materia di 
inoompatibilita tra incarichi 
di partito e dl direzione del-
l'attivita slndacale, secondo 
quanto stabilito dall'VIII con-
gresso della COIL. 

«Leo Canullo; Sergio Lof
fredi; Primo March!; France
sco Notarcola; Sandro Teo
fili; Fcdcrico Zilianti». 

mancato accordo gov^ernativo 
pone problemi seri, ma anche 
nuove possibilita di creare un 
movimento di massa nel Pae
se e aprire subito il processo 
riformatore con nuovi poteri 
reali per il Parlamento. le Re-
gioni. le forze dei lavoratori. 
La formazione di questo mo
vimento e tanto piu urgente in 
quanto vaste forze monopoli-
stiche italiane e multinaziona-
li cercano di colpire il mono
polio pubblico. di egemonizzare 
il settore del cavo e di intro-
durre. con la TV a colori. un 
nuovo e pericojoso tipo di con-
sumo individuate al posto di 
quelli sociali. Anche di qui la 
necessita per il gruppo regio
nale. per le Federazioni e le 
Zone di riprendere l'elabora-
zione e sviluppare un movimen
to che. anche utilizzando come 
strumento culturale di massa 
i nuovi mezzi audiovisivi, col-
leghi la riforma della RAI-TV 
e dcll'ififormazione alle grandi 
lotte sociali. ' 

FAUSTO TARSITANO - Dô  
po aver posto l'attenzione su 
alcuni prowedimenti giudiziari 
di particolare graviti quali la 
revoca deU'ordine di cattura 
emesso contro Borghcsc. il pra-
tico insabbiamento dell'istrut-
toria awiata contro Almirante 
per la ricostituzkme del disciol-

to partito fascista e di altri 
prooedimenti quali quelli con
tro i dirigenti della RAI-TV, 
la Ferrobeton. la Montedison. 
ha messo in risalto il nuovo 
che viene avanti anche nell'am-
bito del settore della giustizia. 

Nonostante il positivo " che 
emerge fra i giovani magistra-
ti e gli stessi awocati, la crisi 
della giustizia a Roma e nel 
Lazio si aggrava. Oltre 400.000 
sono i proeessi pendenti ed i 
tempi del processo sia civile 
che penale si allungano rag
giungendo medie di 6 anni cir
ca. Bisogna andare ad una ri
sposta adeguata ai bisogni e 
alia domanda di giustizia del
le classi sociali. La proposta 
venuta dalla DC di inasprire 
le pene per alcuni reati al fi
ne di frenare la criminalita non 
risolve Tattuate aumento del 
crimine. Occorrooo riforme pro-
fonde. A Roma viene commes-
so un furto ogni tre minuti. 
1'85 per cento di essi rimane 
impunito. Lo Stato impiega a 
Roma nella lotta contro il de-
litto solo il 10 per cento delle 

.forze di polizia, bisogna per-
cio andare ad una nuova ri-
strutturazione ed alia creazio
ne di un corpo di polizia giu-
diziaria. Bisogna andare ad un 
diverso sviluppo per Roma e 
per il * Lazio se si vuole che 

Indi-
nuo-

la delinquenza arretri. 
GIANNI BORGNA — 

care prospective credibili 
ve certezze e fondamentale per 
fare delle masse giovanili e 
studentesche un reparto auto-
nomo ma organico dello schie
ramento operate, nella forma
zione di un blocco sociale ri
formatore per un alternativo 
modello di sviluppo. A questo 
scopo e necessario awiare una 
lotta permanente per la riqua-
lificazione degli studi. nel qua
dro della qualificazione della 
forza lavoro, saldando movimen
to studentcsco e classe ope
raia. E' necessario nel qua
dro di < una vertenza Lazio». 
dare vita a strutture tenito-
riali del movimento degli stu-
denti in rapporto agli altri 
strati sociali e soprattutto alia 
gioventu lavoratrice. Cosi le 
lotte de\*ono contribuire a cam-
biare la natura e la colloca-
zione politica della DC. scar-
dinandone rinterclassismo e la 
logica delta delega. Questa li
nea deve anche intervenire 
nelle condizioni di vita di una 
citta come Roma, creando un 
uso diverso del tempo libero 
e nuove aggregazioni sociali. 

Figura esemplare di antifascista 

Commosso omaggio 
al compagno 

Severinb Spaccatrosi 

PubWicheremo nell'edizione 
di martedl le sintesi di altri 
interventi. 

Nel corso dei lavori della 
Conferenza regionale, il com
pagno Cesaroni ha ricordato 
con commosse parole, il com
pagno Severino Spaccatrossi, 
deceduto improwisamente 
l'altro giorno. 

Severino Spaccatrossi era 
nato ad Albano 64 anni fa. 
Entro giovanlssimo nel par
tito, nel periodo clandestlno, 
e ne fu tra 1 costruttori ad 
Albano e nei Castelli romani. 
Nel 1932, poco piu che ven-
tenne, espatrib nellTJRSS da 
dove rientr6 un anno dopo. 
Fu arrestato dalla polizia fa
scista. condannato a venti 
anni di carcere per la sua te-
nace, minuziosa, intelligente 
attivita di costruzione e di di
rezione del partito nei Castel
li romani e nella provincia 
di Roma. 

Scontd dieci anni di carce
re; liberato dopo il 25 luglio 
divenne subito uno dei piu 
prestigiosi dirigenti comuni
sti della nostra regione, un 
capace organizzatore, coman-
dante del movimento parti-
giano nei Castelli romani e 
nella provincia di Roma. 

Nuovamente arrestato da! 
fascist!, fu rinchiuso in via 

Tasso dove subl feroci tortu
re che minarono gravemente 
la sua salute gia compromes-
sa da! lughi anni di carcere. 
Tomato ad Albano, riprese 
immediatamente il lavoro po
litico divenendo uno dei di
rigenti dei Castelli romani e 
della federazione romana: 
negl! anni *44-,46 ricopri la 
carica di segretario della fe
derazione di Latina. 
- Costretto dalla malattia a 
rlnunciare all'attivita di dire
zione del partito a Latina, 
fu impegnato in importanti 
e delicati incarichi dalla di
rezione del partito e dalla fe
derazione romana. Fino agli 
ultimi istanti della sua vita, 
del resto, e stato sempre at-
tento alle vicende politiche 
intemazionali ed interne. La 
sua figura di militante e di
rigente comunista deve esse
re ricordata a tutto il par
tito. deve essere indicata co
me esempio alle giovani ge-
nerazioni. 

I funerali del compagno 
Spaccatrosi si svolgeranno do-
znani alle ore 16. La camera 
ardente sara allestita nei lo
cali della sezione PCI di Al
bano. 

Sara presentato domani da Guttuso e Samona 

Inedito di Pablo Neruda 
alia Casa della cultura 

Martedi s'inaugura all'Alzaia una mostra degli ar-
tisti italiani per il Cile - Dibattiti e proiezioni 

Eccczionale awenlmento culturale domani sera, quindi, alia 
Caia della cultura: alle 21, nella sede di Largo Arenula, 26 sara 
pr««*nfato un inedito di Pablo Neruda, «Elegia dell'aisenza» 
•dito dagii Editori Rluniti.. 

Lo scritto del grande poeta cileno *w* presentato da Renalo 
Guttuso, dal prof. Heman Lojola, direttore dell'istituto di stona 
della letteratura cilena dell'Universita di Santiago del Cile, e dal 
prof. Carmelo Samona ordinario alia prima cattedra di lingua 
spagnola alia facolta di magisfero dl Roma. 

Carlos Vassallo, ambasciatore del Cile in Italia, presienzera alia 
inawguraxione della mostra € Gli artisli italiani per la liberta del 

• O l e » che avra luogo alia galleria Alxaia, martedi 18, alle ore 
I I . La mostra vuol essere una testimonianza della concreta ed 
artiva solidarieta degli artisti italiani con i'eroico popolo cileno m 
lotta contro la dittatura fascista, nonche del costante impegno 
democratico ed antifascista della cultura artlstica italiana. 

Alia mostra partecipano con loro opere i seguenti artisti: Aiberti, 
Attardl, Bertolinl, Birga, Berto, Cagli, Calabria, Campus, Carlieri, 
Caruso, Cesarini, Cattaneo, Oa i , Clnlglia, Curti, D'Andrea, Di 
Bella, Di Goanlo, De Stefano, Di Stefano, Ganna, Genovese, Gl-
smondl, Grassitelli, Guiotto, Guttuso, Irpino, lori, La Barbera, Lev!, 
Leari, Manzlni, Mazzacurati, Mazrullo, Meloni, Mirko, Milanese, 
M«rf, Mulas, Peralce,, Provino, Quintilli, Quattruccl, Radiciotti, 
Rea, Rltxo, Rossi, Sasso, Scelza, Solendo, Terzlarl, Tot, Tebano, 
Vacchl, Vespignani, Viola, Volo, lancanaro, Fasan. 

Nel certo deirmaugurazlone, I'ambasclatore del Cile consegnera 
una lettera autografata di Salvador Allende al pittorl italiani che 
avtvano, • M O tempo, offerto loro opere all'erigendo museo dl 
Unldad Popular di Santiago. Successivamente saranno lette poe-
sie dl Pablo Neruda e Rafael Aiberti. Nel corso della mostra, che 
sara chlusa il I I gennalo 1974, sono Wi programma dibattiti, proie
zioni clnematografkhe • urate dedicate alia muiica a at «anti 

doll'America Latina. 
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