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Centro-sinisfra e speculazione edilizia 

La moderna 
« questione 
romana » 

A cinque anni dall'adozione del nuovo 
piano regolatore, un'«equipe» di stu-
diosi cattolici testimonia I'allargarsi 
dell'abusivismo - Un accurato studio 
pubblicato dalla "Rivista di Sociologia" 

IL DRAMMATICO APPELLO DEI PASTORI SARDI 

Non vi e dubbio che la mo
derna < questione romana » 
e una questione urbanistica. 
Lo era al tempo della « ca-
pitale corrotta-nazione in-
fetta », lo 6 stato negli anni 
precedenti e lo e ancora og
gi. E il permanere nel tem
po e negli stessi termini o 
quasi del problemn Roma 
(una citta — a giudizio del-
la stessa stampa straniera — 
sempre piu inabitabile) non 
6 davvero un elemento con-
solante, anche se conferma 
la fondatez?a del nostro giu
dizio su quclla formula poli
tico, il centro-sinistra, che 
assurta nel '02 ai fasti del 
governo capitolino svento-
lando la bandiera della 
« nuova frontiera dc », oggi 
fugge ignominiosamente col 
suo sindaco dimissionario di 
fronte alio stringersi sem
pre piu stretto di nodi che 
non ha saputo sciogliere o 
che essa stessa ha avvilup-
pato. 

« / problemi sono quelli di 
sempre» — ha denunciato 
In un rccente documento lo 
stesso Istituto nazionale di 
urbanistica: la citta, cioe, 
continua la sua espansione a 
macchia d'olio. incontrollata 
dal Comune, ma ben in pu-
gno agli speculatori. E se il 
Comune ha nei cassetti stru-
menti anche nuovi per gui-
dare. almeno parzialmente. 
l'espandersi edilizio (ma re-
stano inutilizzati — ed e il 
caso dei piani particolareg-
giati — o sono utilizzati po-
co e male — come e il caso 
dei piani di zona della 
«167») , la speculazione fa 
agire uno strumento vec-
chio, ma sempre efficace, la 
borgata abusiva. 

Abbiamo sotto gli occhi un 
accurato studio di eqnipe re-
centemente pubblicato dalla 
Rivista di Sociologia, edita 
dalla Libera Universita In-
ternazionale di Studi Sociali 
«Pro Deo», in cui si af-
fronta il problema del rap-
porto tra strutture urbanisti-
che e relazioni sociali in 
una borgata di Roma (la 
Borghesiana, al diciassettesi-
nio chilometro delta Cassia) 
e si pongono, pur nei limiti 
di un contributo particolare 
c specifico su una singola 
situazione, problemi molto 
piu generali. Sul piano della 
ricerca il problema delle 
borgate ha due capi: Puno, 
rultimo, e quello dello stu
dio deU'equipe cattolica ci
tato e l'altro piu indietro nel 
tempo c costituito dal volu
me di G. Berlinguer e P. 
Delia Seta nonche dalle bel
le paginc dedicate alia que
stione da Italo Insolera, in 
quel sccolo di storia urbani
stica romana che, uscito nel 
'62. anticipava solo di pochi 
giorni il voto della maggio-
ranza di centro-sinistra in 
Campidnglio con cui fu adot-
tato quel piano regolatore 
che avrebbe dovuto tagliare 
le unghie alia speculazione 
edilizia. 

Insolera, allora, indicava 
come la borgata avesse co-
minciato presto a funzionarc 
« da centro per Vurbanizza-
zione da parte di privati spe
culatori delle aree » valoriz-
zate dal servizi che essa fa-
ceva arrivare: si entrava co
sl « nel gioco della specula
zione, nel gioco cioe del-
Vespansione della citta bor-
ghese », tutta cemento, sen-
za aree destinate a verde, 
priva di scuole sufficienti, 
molte volte persino delle fo-
gnature. Concludeva Insole
ra con parole di denuncia e 
di speranza: la citta in cui 
oggi viviamo e l'cffetto di 
una « genesi consnmata sen-
za amore, ne civiltd». ma 
chi crede « che il nuoro cor-
so delVurbanistica romana 
cominci umilmente negli 110-
mini e nel paesaagio della 
periferia vicina e lontana sa 
che e solo la nostra ignoran-
za che non ci vermette di 
scorgerri altro che una mas-
*rt, una forza numcrica- ma 
la quantita per Vuomo di-
renta sempre, inevitabilmcn-
te aualita ». 

Poi venne il nuovo piano 
regolatore c le borgate vi 
furono include attraverso le 

DA DOMANI 

SULL'UNITA' 

Viaggio di tre 
operai 

italiani nelle 
fabbriche 
sovietiche 

cosl dette zone di ristrut-
turazione: in altre parole si 
doveva nparare, per qunn-
to posslbile, ai guasti della 
speculazione dotando queste 
zone di verde, scuole, togna-
ture, servizi. A cinque anni 
dall'adozione del piano i re-
lativi studi sono «in fase 
di elaborazione ». Rlsultato, 
qulndi, zero, o quasi. E qui 
veniamo all'altro capo del 
problema, alio studio del-
Vequipe formata dal profes-
sore Francesco Crespl, socio-
logo, dagli architetti Pina 
Ciampani e Filippo Mecozzi, 
dagll urbanisti Ingegneri 
Giovanni Onetti e Giovanni 
Cocco e dai ricercatori Mario 
D'Aquanno, Francesco Itoc-
chi, Rosa Repacl, Eugenia Ci-
vardi, Finella Pellegrini, al-
cuni dei quali hanno vlssuto 
per qualche tempo nella stes
sa borgata. Secondo l'opl-
nione, documentata, dl que
sto gruppo di studiosi e ri
cercatori le indicazioni di ri-
strutturazlone delle «zone 
F > (cosl sono grosso mo-
do catalogate le borgate nel 
piano adottato nel '62) « ap-
paiono ormai compromesse 
nella loro possibility di siste-
mazione dalle numerose co-
struztoni abusive »: tutto 
cioe, continua come prima, 
nonostante il nuovo piano e 
nonostante il centro-sinistra, 
in un quadro politico e psi-
cologico in cui « la situazio
ne precaria dell'immigrato 
che costruisce (quasi sem
pre con le sue mani) la pro
pria casa di abitazione nei 
pressi della citta non fa cer-
to pensare ad una libera 
spontaneita di scelta, ma 
piuttosto ad un pesante de-
terminismo economico» al-
1'interno del quale l'imml-
grato e sfruttato «da una 
nutrita schiera di speculato
ri grandi e piccoli». 

Ma perche 1'immlgrato 
« sceglie » di costruire ter-
reni su cui non potrebbe co
struire, e non si rivolge al-
trove, dove il nuovo piano 
lo permette? Perche, rispon
de 1'indagine della Rivista 
di Sociologia, quei terreni 
« sono gli unici a prezzo ac-
cessibile *, cioe, spieghiamo 
noi, perche i piani della 
« 167» e le iniziative del-
l'edilizia economica e popo-
lare 6 come se non esistes-
sero, tanto procedono lenta-
mente, mentre si tenta inve-
ce di portare avanti affari 
come quello della lottizzazio-
ne di Capocotta, dove si vor-
rebbero costruire 1700 villi-
ni riservati a nababbi. 

C'e da meravigliarsi quindi 
che alia Borghesiana, a di-
ciassette chilometri da Ro
ma, Vequips da noi citata 
abbia accertato « che le co-
struzioni realizzate con li-
cenza edilizia dopo il 18 di-
cembre 1962 fdata di ado-
zione del nuovo piano rego
latore del centro-sinistra -
n.d.r.] sono state solo dodici, 
mentre sappiamo che Vin-
cremento di edificazione ef-
fettivo, nello stesso periodo, 
e stato di ben 213 unita »? 
No davvero. 

D'altra parte, proprio po
chi mesi fa il gruppo consi-
liare comunista in Campido-
glio eonsegno alia Giunta 
prove circostanziate della 
nascita alle spalle della cit
ta di una nuova citta. tutta 
abusiva. di centomila abi-
tanti. priva di fognature. ac-
qua, servizi. Documentarono 
i comunisti che sli specula-
tori avevano lottizzato per-
fino le falde freatiche riser-
vate dal piano alia rete idrl-
ca. Ma non risulta che in 
Campidoglio si sia mosso un 
passo. 

Si aggiunga a tutto questo 
la mancanza di una legge 
urbanistica veramente in 
grado di combattere la spe
culazione. ed abbiamo il 
quadro odierno. di una ca-
pitale che il Sunday Times 
pud defmire • in stato di 
bancarqtta, insopportabil-
mente rumorosa. indiscipli-
nata. caotica, sudicia e ma
le odorante ». 

Gli e che la speranza di 
Insolera si e avverata alia 
rovescia. che la quantita e 
diventata qualita. ma non 
come dimensione timana. ma 
come carenza. inefficienza. 
incapacity della citta a for-
nire un amhiente da\*\*ero 
abitabile. II Sunday Times 
puo anche aver esagerato. e 
certamente ha generalizzato 
con troppa audacia e sicu-
mera: ma chi se ne e scan-
daliyzato. come 11 Popolo e 
il Messaqoero. ha mostrato 
davvero di non aver o non 
voler capire questa moder
na, ma purtroppo ormai vec-
chia. • questione romana ». 
che fondamentalmente ha 
anrora un solo volto. quello 
della rendita e della specu
lazione 

Gianfranco Berardi 

«AIUTATECI, LA SARDEGNA MUORE 
Trecento pastori sono venuti a Roma per chiedere al Governo un aiuto contro la moria che sta falcidiando, causa la skcita, il bestiame 
dell'lsola - la proposta di legge del Gruppo comunista per il rinnovo del contratto di affitto del pascolo - Il banditismo si combatte 
con le riforme sociali - lo solidarieta dei Gruppi parlamentari della DC, del PCI, del PSU, del PS/UP, del PRI alle richieste dei pastori 

Prosegue la lotta alia «Cattolica» 
c SOS italiani, la Sardegna 

muore »: e stato il prima dei 
cartelli che ho visto scende-
re dal treno in arrivo da Ci
vitavecchia, sotto la pensilina 
21 della stazione Termini. So
no arrivati, con quel treno, 
trecento pastori sardi in rap-
presentanza di 70 comuni del
la Barbagia. dell'Oristanese, 
del Campidano, del Sulci.'!, 
del Ghilarzese. E' la prima 
volta nella storia dello Stato 
unitario che una cost folta 
delegazione di pastori giunge 
a Roma, per sollecitare di 
persona presso il potere cen-
trale provvedimenti per la 
loro stessa vita minacciata 
dai secolari mali della siccita. 
della miseria, della rapina 
padronale. 

Sono venuti di persona, dai 
paesi celebri del «banditi
smo » — Orgosolo, Orune, 
Fonni, Gavoi, Ollolai — a 
dire con tutta la loro dignita 
€ No al banditismo. no alia 
polizia coloniale. no alia ren-

Nuovl attestatl di solida
rieta sono pervenuti agli 
student! dell 'Unlversita Cat
tolica di Milano, che lune-
d i , in segno dl protesta 
per le misure punitive adot-
tate dalle autorita accade-
miche, hanno dato v i ta ad 
un corteo per le vie della 
c i t ta, i l lustrando alia popo-
lazione i motivi della lotta 
in corso. II Consiglio nazio
nale del l 'U.N.U.R.I , ha ap-
provato una mozlone nella 
quale esprime il suo appog-
gio al giovani della Catto
l ica. L'atteggiamento del 
Retlore, professor France-
schinl, continua a mante-
nersi Intransigente e g l i 
student!, percid, perslstono 
nell'e occupazione esterna > 
del l 'Universita, battendosi 
con fermezza perche I grav i 
provvedimenti dlsclpl inari 
vengano revocal l . L'edif icio 
e presidiato da carabinieri 
e polixiott i . Nella foto: una 
assemblea degll student! 
d l fronte al cancelli chiusl 
dell 'Atenco. 

dita parassitaria. no alia pro
priety assenteista » e « viva 
la lotta per la riforma agra-
ria >. Sono venuti coj loro 
berretti. i gambali di cuoio, 
le giacche di velluto. Sono 
decisi a spiegarsi, a jar com-
prendere le loro ragioni pro
pria qui a Roma, questa « Ro
ma > che da piu di un secolo 
ignora j loro problemi e spe-
disce solo soldati, cannoni e 
poliziotti a rastrellare i loro 
paesi. 

« La Sardegna muore ^ di
ce il cartello di Orune. E" itn 
tremendo, disperato mesOag-
gio. In questo momenta, nel 
silenzio delle campagne sar-
de, la siccita sta uccidendo 
uno dopo l'altro i capi di be
stiame; i pascoli sono inari-
diti, il mangime o non c'e o 
chi lo ha — t Consorzi Agra-
ri — se lo fa pagar caro, e 
i pastori sono poveri. Le 50 
mila famiglie che vivono nel
le campagne, in gran parte 
della pastorizia, stanno attra-
versando in queste ore una 
cupa tragedia. 

Per questo i pastori sono 
venuti. « E' come se da noi, 
adesso, ci fosse un terremo-
to — dice Mario Angius, da 
Orgosolo —; t'l governo deve 
intervenire subito >. In secon
do luogo, i pastori vogliono 
che venga finalmente discus-
sa ed approvata dal Porta
mento la proposta di legge 
che porta il name dell'onore-
vole Ignazio Pirastu, comu
nista, per «la riforma del 
contratto di affitto pascolo >. 
Rivedere le arrelrate, feuda-
li norme che regolano il con
tratto di affitto del pascolo 
e infatti I'elemento primario 
per risolvere non soltanto la 
crisi dell'agricoltura e della 
pastorizia, ma gli stessi gra-
vissimi problemi di squilibrio 
sociale che sono alia radice 
del banditismo sardo. 

Dalla stazione Termini, gui-
dati dai dirigenti dell'Allean-
za Nazionale dei contadini 
(Unione Regionale dei conta
dini e pastori sardi) che ha 
organizzato questo viaggio, si 
sono incamminati per le stro
de della citta. In testa al cor
teo gli onorevoli Pirastu. Mar-

I PROBLEMI DELLO SVILUPPO DELLA DEMOCRAZIA SOCIALISTA 

Cuba: offensive contro la burocrazia 
Trentunomila impiegati inutili erano negli uffici: lavorano adesso nell'artigianato, nell'industria ed all'universita - Sull'organo ufficiale del partito 
due colonne dedicate alia «critica popolare» - Totalmente rinnovato il quotidiano della sera «Juventud Rebelde» - Si allarga il numero dei com-
pagni con compiti di responsabilita - 160 mila fra uomini e donne al lavoro per due giorni e due notti nell'Escambray per piantare caffe 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, novembre 

Una grande offensiva de-
mocratica si e sviluppata a 
Cuba nei mesi scorsi e sta 
raggiungendo il suo apice in 
quest! mesi. I comitati di di 
fesa della rivoluzione hanno 
celebrato il toro settimo an-
niversario con l'assunzione di 
nuovi. importanti compiti nel 
quadro dello sviluppo del po
tere locale. Nei giornali. alia 
radio, nelle assemblee di ren 
diconto delle amministrazio-
ni locali si e incoraggiata una 
campagna di critiche popola 
ri. e questa si e sviluppata in 
tutta liberta, con andamento 
travolgente e salutare. La 
campagna contro il burocra-
tismo, condotta con ngore, 
soprattutto negli uffici mini 
steriali deH'Avana, hi otte-
nuto pieno successo * /iene 
continuata. 

Questa campagna ha u.ct> 
raggiato le masse popjinri a 
avere fiducia nel -netixio e 
nella struttura del p >t̂ re Si 
e provato che questo ».nn si 
cnstallizza. come aweniva. in 
passato Non si e avuto apno-
ristico nspetto per nessuno: 
anche responsabili pro\incia-
li di partito sono sta«i desti-
tuiti. in questi ultimi mesi 
Intanto si costituisce in fret-
ta il partito dovunque non 
era ancora presente- <Kmole. 
ministeri. universita Nei sin 
dacati vige uno stile nuovo 
di lavoro e nelle fabbnche si 
raccomanda che ogni piano 
venga elaborato dal basso, in 
numoni deuaphate e ristret-
te. con tutti gli operai 

II congresso 
L'offensiva commciO I'anno 

scorso, alia fine d'agosto. con 
un congresso dei smdacati 
che rinnovo da cima a fon 
do 1'apparato e i metodt del 
l'organizzazione. In quell occa 
sione Fidel Castro segnalb 
forme di abuso di potere e 
di mancanza di senso di re
sponsabilita che andavano abo-
lite, in tutte le istanze della 
ammmistrazione. La centrale 
sindacale Ui Cuba si spogU6 
di una quantita di funzionan 
inutili e prese 1'aspetto di 
una organizzazjone piu tmpe 
gnata e piii vicina alle mas 
se. La lotta contro il buro-
crausmo era gia tmpegnata 
da oltre un anno, ma non 
procedeva bene: s'incrostava 
a sua volta nel seno di com
mission! che andavano buro-
cratizzandosi. Alia fine del 

'66 le commission! furono li
quidate e nlatte. 

In sei mesi, trentunnula 
impiegati inutili sono slati 
scovan negli uilici e liberati 
uai loro ozi ciarlieri. La loro 
cugmta ne ha guadagnato: 
auesso, ventisettennia cu essi 
ringraziano l'operazione che 
ha dato un segno nuovo alia 
loro esistenza. Conservando in-
tatta la loro remunerazione, 
quindicimila stanno lavoran-
ao nell arngianato. nell'inau-
stria ael taoacco e in altre 
imprese produttive, settenula 
stanno studiando all'universi
ta, in scuole preparatorie, in 
centn di istnizaone tecnica. 
Aitn cinquemiia sono stati 
messl in pensione o sono usci-
ti dal paese. Kunangono poco 
menu ai quattromua recalci
trant! che non accettano nes-
suna proposta di soluzione e 
at quau sara presto sospeso lo 
stipendio, perche non si con-
vertano — ha scntto il Gran-
ma — «in parassiti con pen-
stone vitalizia ». 

Nella iase piu accesa della 
battaglia per elmnnare que
sta turnia di burocratismo — 
1 ecceoente di unpiego negli 
ulfici — inolti anuTunistraio 
ri sono sian denunciau put>-
bucamente, sui giomali, per 
avere mventato posn cu lavo
ro inutile o supenluo. sullo 
slancio di questa cntica pub-
mica. i giomali non hanno 
piu cessaio cu oenunciare er 
ron e malefatte. 

II Granma na pubblicato 
frammenti ai Lenin su «co
me devono essere i nostn 
g.oma.i ». Lenin mvocava che 
s» puooucasse la usia nera 
aegn eiemenii aniisociali, che 
si dichiarasse la guerra ai 
« conservator! della tradizione 
del capitalismo >: non ave\a 
ntegno ad accusare anche 
gruppi di operai attaccati ai 
costumi del capitalismo che 
erano modello di disordine. 
dtsgregazione, sudiaume, ban 
ditismo e oziosita. 

L'organo ufficiale del parti
to ha aperto due colonne del
la terza pagina alia «critica 
popolare» con il motto: 
«(3gni problema deve avere 
soluzione o spiegazione ». Una 
altra rubrica e quella delle 
domande: il popolo chiede e 
risponde una persona compe-
tente. Anche la radio e la te-
levisione hanno comlnciato a 
dare ampio spazio alia criti
ca e agli interrogativi che si 
formulano dalla base. Ma il 
giomale che si e dato con 
piii slancio alia funzione cri
tica e Juventud Rebelde. il 
quotidiano della sera che esce 
nella capitale. 

A Cuba, il quotidiano della 
sera appartiene alia gioventii. 
Juventud Rebelde aveva co-
minciato a uscire al posto 
del vecchio La Tarde nello 
autunno del 1965. Per un an
no visse stentatamente, cer-
cando una formula: era chia-
ro che non osava essere un 
vero giomale. Mancava anche 
nel partito e negli organismi 
di governo, la percezione del
le possibility di un giornali-
smo effettivo. Ma alcuni me
si fa, col tipico atteggiamen-
to deciso dei cubani quando 
intraprendono un'azione. Ju
ventud Rebelde cambib dire-
zione, impaginazione e conte-
nuti. I titoli cominciarono a 
colpire ogni giomo nel segno. 
La faccia del giomale prese 
un piglio battagliero, libero. 
pieno di respiro. 

Un esempio 
Oggi Juventud Rebelde 

e diventato il giomale piii 
ricercato: in ogni sua pagina 
e entrata la critica. sena e 
mordente. condotta con scru-
polo e obiettivita. ma anche 
con un'ampiezza spietata. Ju
ventud Reoelde, di Cuba, e 
un esempio intelligente di 
giomalismo socialista. Non a 
caso, il giomale e stato ri-
lanaato e si e affermato nel 
pieno di una grande offen
siva democrat ica. 

Questa ha dilagato nelle as 
semblee di rendiconto delle 
amministrazioni locali. Tutto 
i! popolo partecipa a queste 
assemblee. Salvo scivolamenti 
in question! personali, pronta-
mente frenati, questi confron-
ti diretti tra amministratori 
e amministrati si svolgono in 
maniera esemplare. Tambien-
te e mantenuto corretto dal
la reciproca tolleranza. che e 
una dote squisitamente cuba-
na. Vi si denuncia qualsiasi 
ingiustizia, qualsiasi pecca che 
abbia una conseguenza socia
le. Quelli che piii impressio-
nano sono gli accenni critici 
a una morale civile che non 
corrisponde all'idea che il po
polo si fa della rivoluzione: 
1 cast di nepotismo. di clien-
tela. Nessuno di questi 
avrebbe mai potuto essere de
nunciato. prima della rivolu
zione. 

Ma anche dopo la rivolu
zione per alcuni anni, mentre 
si cercava la strada di una 
democrazia non formale. si e 
presentata I'occasione che in-
coraggiasse una critica popo
lare ampia, garantita. Ora que
sta energia viene consapevol-
mente liberata: « La cosa piii 

importante — ha detto Ar
mando Hart, segretario or-
ganizzatore del partito — e 
quella di sviluppare il contat-
to col popolo, stare attenti a 
ci6 che il popolo pensa e vuo-
le. Allargare ogni giomo il 
numero di compagni con re
sponsabilita e affrontare la 
analisi dei problemi con il 
popolo. tenendo presente che 
il popolo non e ancora suf-
ficientemente informato di tut
ta l'ampiezza dei piani della 
rivoluzione...». 

Ritardi e pregiudizi di una 
falsa moralita vengono com-
battuti sul piano dei fatti, 
dalla gioventii medesima. Non 
si pub imporre dall'alto una 
morale diversa. Ne" conviene 
incoraggiarla con misure am-
ministrati%-e. Basta lasciare 
che si evolva. Vi era una cer-
ta tendenza, anche nella di-
rezione rivoluzionaria. a con-
siderare questi problemi an
cora in maniera autoritaria, 
un po' conservatrice. Prevale 
pero. a poco a poco. la ten
denza opposta. Le giovani ge-
nerazioni maturano da se una 
visione nuova della vita, che 
coincide con quella dei diri
genti nvoluzionari. Le idee 
chiare che in privato Fidel 
Castro esprimera a qualun-
que interlocutore intelligente 
sui problemi della persona. 
del matrimonio e dei rappor-
ti fra i sessi. la gioventii e 
ramore. non possono essere 
oggetto di decreti; ma esse 
filtrano neH'atmosfera sostan-
zialmente democratica che lot
ta contro i residiui di ipo-
crisia. La grande offensiva de 
mocratica in corso facilita 
tutti gli sviluppi; aiuta i gio
vani a creare a Isola de Pi 
nos una comunita di lavoro 
di tipo nuovo: ha aiutato an 
cora. nelle scorse settimane, 
a mobilitare centnsessantamt-
la uomim e donne, giovani 
e anziani. sulle montagne del 
rEscambray per piantare caf-
fe" — due giomi di lavoro e 
due notti sotto la pioggia — 
in un clima cii incredibile en-
tusiasmo. Perch6 non dovreb-
be aiutare tutte le spinte li-
be rat rid, anche quelle recon
dite, della cosiddetta intimita. 
a risolversi sul piano di una 
umanita nuova. sincera, pri
va di inibizioni? Con la mol 
tiplicazione parallela delle oc
casion! per lavorare e creare. 
e di quelle per pensare e cri 
ticare, a Cuba sembra pro
prio che si stia trovando il 
punto giusto di un sociali 
smo che forma un nuovo cit-
tadino, cio^ I'uomo nuovo. 
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ras. Lay, Metis; Di Marino, 
Maddaloni, Ziccardi e Prevo-
sto dell'Alleanza; Pinti e Giu
seppe Sanna, della segreterla 
regionale sarda dell'Alleanza. 
Innalzando cartelli e striscio-
rit i pastori iniziano dunque 
la loro marcia. Prima tappa 
il ministero dell'AgricoUura. 
dove il ministro Restivo li ri-
ceve tutti e 300 nella sola riu-
nioni del Dicastcro. 

Per bocca dei loro rappre-
sentanti spiegano al ministro 
lurgenza e la drammaticita 
dei loro problemi. «11 prezzo 
del latte & sceso da 160 a 100 
lire al litro — dice Eugcnio 
Maddaloni — il formaggio ri-
mane invenduto. Per i fittl 
a pascolo si paga fino al <J0°& 
della produzione lorda vendU 
bile. Quest'anno si sono ag-
giunte le avversita atmosfe-
riche, la siccita e gli incendi. 
Le pecore muoiono. Per que
sto occorrono interventi ur-
genti e straordinari: I'eroga-
zione di mangimi, la riduzio-
ne drastica dei canoni di af
fitto, I'applicazione sollecita 
della legge 739 c del Piano 
Verde n. 2. una nuova legge 
per I'affitto. I'attuazinne sol
lecita del Piano per la pasto
rizia ». 

Anche i pastori prendono 
la parola. spiegano al mini
stro — nei dettagli — la loro 
disumana condizione di vita. 
Restivo assicura, nell'ambito 
delle leggi e.sistenti. un pron
to intervento del suo ministe
ro; 7wn ritiene pero di poter 
prendere nessun impegna con-
creto per I'erogazione straor-
dinaria di mangimi. 

Sempre in corteo, i pastori 
sardi si recano poi a Monte-
citorio. Per primo li riceve 
il Gruppo della Democrazia 
Cristiana; I'on.le Zanibellt, 
vice-presidente del Gruppo. 
porge loro il benvenuto. la-
sciando all'on. Truzzi I'inca-
rico di esaminare i problemi. 
A Truzzi i pastori tornano a 
spiegarsi. Daniele Nolis, un 
paStore di Fonni, iira fuori 
di tasca un foglietto e dice: 
* Questa e" la mia situazione. 
lo e mio cognato^ possediamo 
quattrocento pecore. Ci han
no dato. dal 6 febbraio al 31 
luglio, un guadagno di 3 mi-
lioni. Ma le spese per fitto 
pascolo, mangime e servo pa-
store sono state 2.647.000 lira. 
A noi sono rimaste 353.000 lire, 
divise in due 126.000 lire a te
sta. Io e la mia famiglia di 
cinque persone siamo dunque 
costretti a vivere con 10.500 
lire al mese. Posso vivere. 
io? Posso vivere? >. Parlano 
anche Prevosto. Pirastu, Di 
Marino, Ziccardi. Von. Truz
zi risponde. tra l'altro: <t Cre-
diamo che non vi sia nessun 
uomo, investito di responsa
bilita politico o sindacale, che 
possa rimanere insensibile di 
fronte all'urgenza del vostro 
dramma >; promette il pieno 
appoggio del suo Gruppo. e 
suo personate — come diri-
gente della Coltivatori Diret
ti — alle rivendicazioni dei 
pastori sardi; conclude di-
chiarando che per la soluzio
ne dei problemi contadini non 
vi possono essere preclusioni 
di nessun genere e che egli 
ha una naturale e rispettosa 
considerazione per la dura 
vita delle masse contadine. 

Subito dopo i pastori sono 
ricevuti nella sede del Gruppo 
Parlamentare comunista. do
ve li attendono i rappresen-
tanti del Pci e, insieme, del 
Partito repubblicano. del Psu, 
del Psiup. Ai pastori parlano 
gli onorevoli Averardi (Psu), 
Luzzatto (Psiup), Melts (re-
pubblicani sardisti). Miceli 
(Pci). Tutti gli oratori sotto-
lineano la responsabilita della 
Federconsorzi per quanta ri-
guarda il mangime e sosten-
gono che il Governo deve in
tervenire con provvedimenti 
straordinari ed urgenti per 
impedire la totale estinzione 
degli ovini e per avviare una 
nuova politico nel settore del
la pastorizia. 

* II banditismo si combatte 
con le riforme > diceva uno 
dei cartelli portato dai pa
stori. E certo. la giornata di 
oggi. coi pastori sardi venuti 
al Parlamento della Repub-
blica ad esporre con dignita. 
e civiltd le loro drammatiche 
ragioni. e la decisira rispo-
sta a coloro che hanno chie-
sto gas e bombe sulla Barba
gia per € risolvere la piaga 
del crimine ». / pastori sardi 
hanno fiducia nello Stato re
pubblicano, anche se avreb-
bero tanli motivi per non 
averne. Entrando a Monteci-
torio, in un gesto istintivo e 
dignitoso di rispetto, si sono 
tolti i berretti. E' ora che Iff 
Stato repubbheano li tratti co
me cittadini. a tutti gli ef-
fetti. 

Cesare De Simone 


