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Nella zona fra Maccarese e I'Aurelio 

Nelle campagne 
del Lazio primo 
consiglio agrario 

E' formato da braccianti, mezzadri, coloni e coltivatori diretti • Dalle 
lotte per migliori condizioni di vita a quelle per la riforma agraria 
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II principe Barberini lottizza un'ampia zona nella campagna di Palestrina 

Speculazione edilizia fuori porta 
Duemila lire il metro quadro - «Zona panoramica residenziale* - Dal castello don Urbano 
dirige le « opere » - II voto negativo del minis tero e la complicity della giunta DC - PSDI 
Un'eredita di 1,100 ettari di terra: le proprieta del «principe» conf inano con una decina di paesi 

E' la prima volta nel Lazio 
(e senz'altro si tratta dl una 
delle prime esperlenze nelle 
campagne italiane) che 1 brac
cianti. i mezzadri, 1 coloni e 
1 coltivatori diretti si unlscono, 
si danno una forma organiz-
zattva permanente per coor-
dinare le battaglie rivendica-
tive e elaborare plattaforme 
comuni nella lotta piu genera-
le per la riforma agraria. La 
nssemblea costituente — cosl 
e stata chlamata — del consi
glio agrario della zona Aure-
lia-Maccarese si e tenuta nel 
giorni scorsl nel locall della 
CdL dell'azlenda agrlcola 
Maccarese, una delle piu 
grandl e senz'altro la piu im-
portante della provincia dl Ro
ma. L'esperlenza che i lavo
ratori della terra dell'agro ro-
mano stanno costruendo, vin-
cendo resistenze settorlali e 
rompendo vecchie tradizioni 
politiche che hanno visto per 
decenni divisi i braccianti dai 
contadini. assume un'impor-
tanza ancora maggiore se si 
pensa che anche nel Lazio sta 
andando avanti in quest! ulti-
me mesl un pericoloso proces-
so di organizzazione degli 
agrari in comltati di «dlfesa 
della proprieta » con il chiaro 
intento di respingere le con-
quiste dei lavoratorl (innanzi-
tutto la nuova legge sui fittl 
rustic!) e di ricomporre nuo-
vamente il famlgerato blocco 
rurale. Proprio oggi 'a Rieti 
si svolgera una mamfestazio-
ne reazionaria indetta dagli 
agrari. 

Le esperienze dei lavuratori 
• la reazione degli agrari sono 
la manifestazione tangibile 
che le campagne romane sono 
in un profondo fermento. scos-
se da una parte dal planl di 
ristrutturazione del MEC (il 
piano Mansholt trova grossi 
punti di forza nelle grand! ed 
avanzate aziende capitalisti-
che dell'agro romano) che 
sconvolgono rapidamente l'an-
tico tessuto sociale, acceleran
do quei processi dl espulsio-
ne di forza-lavoro che sono 
andati avanti negli ultiml an-
ni; d'altra parte dal crescen-
te potere conquistato dai brac
cianti con le lotte degli ulti
ml annl. E proprio i salariatl 
agricoli, che hanno imposto 
con 1 contrattl e con le lotte 
aziendall nuovi poterl dl can-
trollo sul mercato del lavoro, 
la discussione dei piani coltu-
ralf, reliminazfome dl molt* 
zone di sottosalario, proprio 1 
braccianti del Maccarese. del 
Collegio Germanico, della Fe-

• derici, del Consorzlo di Bo-
nifica ecc. si sono fattl asse 
trainante di questo fronte di 
alleanze 

Accanto a loro si sono schle-
rati gli affittuari dell'Ente 

, Maremma. 1200 famiglie che 
vivono su 4000 ha. dl terra 
(si pens! che un'azienda come 
S. Spirito ha 13.000 ha. e sol-
tanto 80 dipendentl e 30 af
fittuari). strumentalizzati fino 
a poco tempo fa dalla Bono-
miana. vessati in cento modi 
dal Comune. dalle grandi 
aziende. dalla politica agraria 
governativa fondata sugli in-
centivi. che r.on ha fatto altro 
che portare soldi agli agrari e 
crescente miseria ai piccoli 
coltivatori. «Anche questo e 
un modo — come ha sottoli-
neato 11 compagno Attia. se-
gretario della Pederbracciantl 
nella sua introduzione al-
l'assemblea — per spingere i 
contadini a lasciare le cam
pagne ». 

Gli affittuari si sono mossi 
, sulla base di grossi disagi 1m-
" mediati, come la mancanza di 

acqua potabile. la non conces
s i o n delle licenze di vacche-
ria (per questi motivi la Cen-
trale non compra loro il latte 
che costituisce la maggiore 
produzione di questi contadi-

,ni), condizioni igieniche ed 
abitative assurde. Anche su 
questa base hanno trovato un 
momento di incontro con 1 
braccianti della zona che per 

lo piu soffrono dl condizioni di 
vita ed ambientali simili. Ma 
non ci si e fermatl qui. Inve-
ce di manifestarsi come uno 
scontento generico strumenta-
lizzabile facilmente proprio 
dalla Coldiretti. la protesta 
dei contadini di Tragliata e 

.Testa di Lepre e stata convo-

. gliata verso un discorso di dl-
. mensioni piu ampie. mettendo 

In discussione il ruolo attuale 
dell'Ente di sviluppo agricolo. 
rivendicando la elaborazione 

, diretta dei piani zonal! e un 
nuovo ruolo della regione. re-
candosi al Comune. per quan-
to riguarda l'assetto urbanisti-
co e del terntorio. 

Proprio su questi aspetti ge
neral! si e andata costruendo 
l'alieanza co! braccianti. Ad 

• essi si sono poi aggiunti i 
t mezzadri delle aziende capita-
' listiche che i padroni tendono 

con sempre maggior forza ad 
cspellere dalla terra, proprio 
mentre i lavoratori si battono 

" per il superamento del rappor-
to mezzadnle. Queste compo
nent! social! si sono mosse di 
concerto e hanno iniziato la 
costruzione del consiglio agra
rio. di cui fanno parte tutti 1 
delegati e le C.I. delle azien-

. de bracciantill della zona, i 
capilega dei mezzadri. il co-
mi tato dei contadini dl Testa 
di Lepre. nonche le organizza-
zioni bracciantili della CGIL. 
CISL e UIL. l'Alleanza conta
dini. TUCI. la Federmezzadri-
CGIL. 

Naturalmente e soltanto l'i-
nizio. n vasto fronte per la 

, riforma agraria. di cui il con-
' siglio dell'Aurelia e un primo 

nucleo. va ancora tutto co-
strulto. II terreno su cui 1 
lavoratori si muovono e am-
pio e articolato. Si tratta co
me e stato ribadito dall'as-
semblea — di assume re co
me momento centrale ed uni-
ficante 11 piano di zona, ela
borate dai lavoratori della ter-
im In funzlone delle loro eal-

genze materiall e social! e dl 
quelle del consumatorl del 
mercato romano (per cui ad 
esempio non producono le 
aziende capitallstiche Integra
te nella politica del MEC), 
con l'intervento dell'Ente dl 
sviluppo e. a livello comples-
sivo, delta Regione dl cui ren
te deve costituire uno stru-
mento tecnlco. All'interno del 
consiglio, unificato su questa 
battaglia comune, si coordlna-
no anche le initiative e i pro
blem! speclfici dl ogni catego-
ria e di settore, tendenti ad 
accrescere 11 potere del brac
cianti e dei lavoratori della 
terra fuori e dentro le azien
de e a difendere il reddito 
contadlno. 

Si tratta parallelamente dl 
sviluppare l'associazlonismo 
contadino. unica via d'uscita 
contra l'attacco dei grandl 
monopoli, di contestare pro-
fondamente le scelte produtti-
ve delle aziende stesse. in 
funzione della massima occu-
pazlone dei lavoratori e di col-
ture che. dal punto di vista del 
prezzi e della qualita. corri-
spondano alle esigenze dl con-
sumo delle grandi masse po-
polari della citta. In questo 
senso. impegno immediate e 
l'aggancio con i lavoratori del-
l'industria, troppo spesso ri-
masti separati da quelll della 
agricoltura. Slgnificativa a 
questo proposito la presenza 
all'assemblea del segretario 
della FIOM provlnciale, come 
anche la partecipazlone del se
gretario della CGIL reglonale. 

Queste indicazioni program-
matiche indicate negli inter
vene durante Passemblea. tro-
veranno pratica attuazione in 
una serie di impegnl e di ini-
ziative immediate che attendo-
no i lavoratori delle campa
gne: la nuova protesta dei 
contadini di Testa e Lepre 
nella capitate con tanto di 
trattorl — come e avvenuto 
11 7 aprile, durante lo sciope-
ro generate per la casa — la 
prosslma scadenza dei con
trattl provincial! dei braccian
ti, la continua lotta dei mez
zadri per il superamento del 
patto. Nel primi giorni di 
maggio lnoltre si svolgera un 
convegno regionale sull'agri-
coltura 

Stefano Cingolani 

Sui bordi della Casilina, all'incroclo per Carchittl, una frazione di Palestrina, si nota questo cartello. «Zona panoramlco-
resldenziale . . . Vendonsl lotti », dice. I lotti sono quell! de I c principe > Urbano Barbtr in i , che ha ereditato qualcosa come 
1.100 ettari di terreno dal suoi avi • da qualche anno ha cominciafo a vendere In barba ai veti del Comune. I lotti costano 

slno a 2.000 lire al metro quadrato 

Al di la della via Casili
na e dell'autostrada del So
le, a - Roma,' le campagne 
stanno camblando volto. VII-
lette e case dl due, anche 
tre pi&ni sorgono una dletro 
1'altra: alcune modeste, altre 
« presuntuose » con 1 leonl di 
marmo all'ingresso, le fonta-
nelle illuminate, 11 «giardino» 
all'itallana; recinzioni dl au-
tentici « fazzolettl » dl terra; 
straducole, qualcuna asfaltata, 
che si lnoltrano nei campi 
e che sono state costruite al
ia bene e megiio senza nem-
meno gli scoli regolari; can* 
tieri a distanza di poche cen-
tinaia dl metri l'uno dall'al-
tro. La bella campagna dl Pa
lestrina — l'occhio arriva sl
no ai montl Albani, a Mon-
tecavo, a Fiuggl dall'altra par
te — sta diventando una dl-
stesa di cemento. 

La splegazione e In un 
cartello, ai bordi della Casi
lina: parla di una vendita di 
lotti, di una nuova zona pa
noramica • residenziale, sita 
11 nome dl un'agenzla dl Ro 
ma, per eventual! tratta'-ive. I) 
nome del padrone del tene-
ni, no. E' un nome grosso, e 
quello del a principe » Urba
no Barberini. E' lul che sta 
lottizzando, in barba alle de
cision! del Comune dl Palestri
na che, per due volte, gli ia 
negato l'autorizzazione. Ma il 
principe va avanti lo stesso: 
dalle mllle alle duemila e 
cinquecento lire al metro qua
drato e chiunque pub /enl-
re in possesso di un a fazzo-
letto » della nuova « zona pa
noramica - residenziale ». pun 
provare a costrulrsi la casat-
ta. Peggio per lui se p->i il 
Comune blocchera la costru
zione, ordinera la demolizio-
ne del cantiere o della v.lla 
sinora non e mai accaduto 
perche la Giunta dl centro si
nistra che governs il - paesi-
no lazlale ha un sacro rl-
spetto del a principe», ma 
chissa cosa potra accadere 
in futuro... -

Urbano Barberini, sopra 1 
50 annl, vive a Palestrina in 
uno stupendo palazzo, che so-
vrasta il tempio de'ia Dea 
Fortuna. Lo stesso palazzo in 
cui hanno abitato 1 moi avi: 
guerrieri, papl, ma soprattut-

Per Tirresponsabile atteggiamento della DC alia Regione laziale 

FORLANINI NEL CAOS 

Perche I' unite a sinistra 
II segretario regionale del Parti to Comunista Italiano sottolinea 
la posizione dei comunisti in relazione alle piu recenti 
dichiarazioni degli esponenti dei partiti di centrosinistra 

II piu grande sanatorio d'ltalia attende la nomina del consiglio di ammini-
strazione - II commissario costretto a cercare fondi rrelle banctte di Roma 
Regione e Comune devono eleggere immediatamente i loro rappresentanti 

II compagno Paolo Ciofi, segretario regio
nale del PCI, ci ha rilasciato la seguente di-
chiarazione sulla situazione esistente alia 
Regione dopo le dimissionl del presidente Me-
chelli e della giunta di centrosinistra. 

«La crisi della Regione. man mano che 
passano i giorni. si rivela sempre piu come 
una crisi politica di fondo, nella quale la DC 
si ripresenta col suo tradizionale atteggia
mento anticomunista», ci ha detto Ciofi. 
« Anche per questo motivo, no! non siamo tra 
coloro che ritengono che i compagni socia
list! abbiano scherzato. Abbiamo anzi apprez-
zato le dichiarazioni di parte socialista, piii 
volte rese nel "insiglio regionale e in altre 
occasion!, dopo che il nostro gruppo aveva 
messo a nudo il carattere moderato e con 
ser\atore del programma presentato da Me-
chelli a nome della giunta di centrosinistra. 
Ora non si tratta di palleggiarsi (come fanno 
in modo improprio dc e socialisti) le respon-
sabilita di una crisi. che comunque ha avuto 
il grande men to di liquidare impostazioni 
inaccettabih portando alio scoperto I diversi 
partiti con il loro vero volto. ma di lavo-
rare per sbocchi politicl positivi. Verso que 
sto obiettivo noi ci muoviamo e crediamo 
che questa sia la direzione di marcia degli 
stessi socialisti. 

«Ma lavorare per sbocchi politic! positivi 
sigmfica, in questa crisi. rafforzare l'unita a 
sinistra, Noi parhamo di «una nuova fase» 
dell'unita a sinistra, perche siamo consape-
voh che l'unita ha gia camminato. anche 
nella nostra regione sia pure in modo con-
trastato e difficile, tra i lavoratori (non solo 
comunisti e socialist!), nei sindacati, nei 
quartieri di Roma e in molti comuni. II con
siglio regionale, se vuole essere un istituto 
%-eramente nuovo e aperto alia panecipa 
zione, deve dunque saper raccoghere questa 
spinta allunita, e non ci sembra dubbio che 
tale compito spetti prima di tutto alle forze 
piu rappresentative della classe operaia e 
delle masse popolari. 

«La difficolta di questa crisi sta nel fatto 
che mentre il centrosinistra e fallito non vi 
sono le condizioni per una maggioranza di 
sinistra — ha proseguito Ciofi —. Pfrrcio 
oggi, il consolidamento dell'unita fra le 
forze di sinistra e indispensabile per aprire 
un processo politico nuovo, che trovi pre 
cisi punti di riferimento nel consiglio re
gionale, incalzando e mettendo alle corde 
il gruppo dirigente della DC. E* vero. come 
dice il compagno Crescenzi, che "i gruppi 
dirigenti, nei partiti, cambiano sotto la spin 
t* di prcssioni esercitate in tutti i modi e 
a tutti 1 livelli". Ma non si vede come si 
possano auspicare sbocchi pasitivi della cri
si senza incalzare, in modo vigoroso e coe-
rente, 11 gruppo dirigente moderato • con-

servatore della DC. propria per favorire la 
Iiberazione delle stesse forze avanzate pre-
senti in questo partito. Per altro verso, non 
si vede quale altra strada si possa battere 
se non quella dell'unita a sinistra, se si in 
tende veramente incalzare, metterc alle cor
de o cambiare il gruppo dirigente della DC. 

«Non pretendiamo di avere tutte le solu-
zioni in tasca, ne voghamo un'unita fonda 
la sulle buone intenzioni. La nostra opinione 
e che ci si debba confrontare in modo di 
retto sui programmi e sui modo di gestire 
il potere. Aggiungiamo che per noi conta-
no anche gli uomim, e che questo non e 
un dato secondario per valutare gli orien-
tamenti dei partiti. 

«Faccio degli esempi per rendere chiaro 
il nostro discorso. A proposito del program 
ma, Mechehi, che prima aveva sostenuto la 
teoria di Roma metropoii, oggi dice che oc 
cor re attuare il piano di assetto territonale 
in ogni sua parte. Che senso hanno queste 
affermazioni. se non si dice in modo chiaro 
che un nuovo assetto del territorio del La 
zio e condizionato dalla revisione del piano 
regolatore di Roma, da una impostazione 
nuova dei piani regolatori delle aree indu 
stnali di Frosmone e di Latina, dalla rea-
lizzazione immediata della grande infrastrut 
tura integrate del Lazio nord? Che senso 
ha parlare del nuovo assetto del territorio. 
se non si Iiquida la rendita parassitaria e 
se dunque non ci si pronuncia in modo 
chiaro per l'esproprio dei suoh al prezzo 
agricolo? Queste sono per noi questioni non 
secondarie, insieme ad altre che ci propo-
niamo di precisare. 

«Anche sul modo di gestire il potere ab 
biamo qualcosa da dire. E' possibile mante 
nere un rapporto con le opposi zioni tale da 
escluderle dalla presidenza di tutte le com-
missiom dirette dal consiglio e non della mag 
gioranza? In Emilia, che non si trova in 
missioni. che sono — ricordiamolo — espres 
sione diretta del consiglio e non della mag
gioranza? In Emilia, che non si trova in 
un altro pianeta, le presidenze di molte com 
missioni, come quelle dei comitati di con 
trollo. sono affldate anche all'opposizione. 
compresa la DC. E poi: e tollerabile che non 
vengano eletti i consigli di ammlnistrazio 
ne degli ospedali per un puro calcolo di pa 
tere e che il comitate di controllo venga 
messo nella pratica impossibilita di funzio 
nare, recando cosl grave danno al presti-
gio della Regione e alle stesse istituzioni de 
mocratiche? 

• Come si vede, non intendiamo fare un 
discorso sulle formule, ma sui contenutl — 
ha conduso Ciofi. — Su questi. e anche sul 
modo con cui si fara funzlonare il consi-
glio durante la crisi, valuteremo l'atteggia-
mento delle forze politiche ». 

/ consigli di ammintslrazio-
ne degli ospedali sono stati 
una delle cause Jondamentali 
che hanno porlato alia crisi 
la giunta di centrosinistra al
ia Regione Lazio. Una crist 
che non accenna a risolverst 
soprattutto perche i partiti 
della maggioranza non voglio-
no ammettere che ad essere 
in crisi e proprio la formula 
di centrosinistra che ormai 
non ha nessuna prospettiva 
politica stria da contrapporre 
al vasto movimento rinnova-
tore che si sta battendo nel 
Paese per le riforme. La DC 
instste su questa formula di 
governo alia Regione (Mechel-
li sta preparando una lettera-
programma che inviera agli 
altri partiti della coalizione) 
e nello stesso tempo trascu-
ra di confrontarsi con gli al
tri partiti sui temi reali che 
interessano Roma e il territo
rio laziale. 

I consigli di ammtnistrazto-
ne degli ospedali, il fatto che 
non si nominano proprio per
che la DC vuole avere in mano 
questi fondamentali centrl di 
potere soprattutto in questa 
fase pre-elettorale, costituisco-
no la riprova di quanto sia 
ormai distorta la concezione 

della gestione del potere nel 
partito dello scudo crociato e 
in quelli che. di fatto, se ne 
fanno complici politict E' que
sto un tema sul quale dovran-
no concretamente pronunciar-
si — proprio alia vigilia del
la campagna elettorale — i 
compagni socialisti e la sini
stra democristiana. 

Le casse 
sguarnite 

Cosa sta avvenendo, del re-
sto, in questi ultimi giorni ne
gli ospedali regionali in atte-
sa che ci si decida a nomina-
re i consigli di amministra-
zione? Abbiamo preso ad 
esempio uno dei complessi piu 
grandi, il <r Carlo Forlanini • 
di Roma. Si dice che appena 
entrato net suo ufficio a Man-
teverde, Giuseppe Bruno — 
consigliere di Stato. ex presi
dente dell'ammintstrazione 
provinciale e neo commissa
rio dell'ospedale — sia dovu-
to uscire precipitosamente. 
Avrebbe fatto U giro di tutti 
git istuuti bancari della citta 
alia ricerca di fondi per man-
dare avanti il grande com-
plesso sanitarlo (ex sanato-
riale) nestito doll'IN PS fino al 
ft febbraio scorso. Pare U ab-

bia trovati, almeno per far 
fronte alle prime esigenze. Ma 
certo, la situazione per i 1300 
ammalati e per i 1400 lavora
tori — medici, impiegati e sa-
lariati — non e allegro. B. vi
sto come vanno le cose alia 
Regione, ci sono da prevedere 
giorni peggiori. 

La precarleta della situazio
ne amministrativa, owiamen-
te, si riftette sulla vita stessa 
dell'ospedale. Un palo di gior
ni fa, per esempio, al reparto 
accettazione (dove arrivano di 
coniinuo degenti bisognosi di 
ricovero immediato) tre am
malati erano eccedenti: non 
avevano doe un letto, ne un 
posto al refettorio. 

II c Forlanini» scoppia: que
sta e la realta. B nessuno 
pub assumersi la responsabu 
Uta — in mancanza del const-
glio di amministrazione — di 
ristrutturarne i servizi. I de
genti sono in soprannumero, 
mentre due repartl continuano 
a restore chiusi perche non 
e'e nessuno in grado giuridica-
mente di rimetterlt in funzio
ne La radiologia — uno dei 
reparti vitali dell'ospedale — 
fa aspettare anche un mese 
per una lastra. Gli impiegatt 
non hanno piu mmezzi tecni-
ci » per far funzionare U com-
plesso. 

In questa situazione, gli am
malati — che proprio nelle 
settimane scorse. dopo ventt 
annl, sono riusciti ad elegge
re una loro commtssione in-
terna — avanzano proposte 
precise per tutelare i loro di 
ritti. Innanzi tutto chiedono 
che U * Forlanini» sia messo 
in condizione di ricoverare — 
proprio per le sue carattert-
stiche di ospedale alt amen te 
speclalizzalo nel quale opera-
no medici all'avanguardia nel
la cur a delle malattie polmo-
nari — tutti gli ammalati del 
Lazio In questo modo si evi-
terebbe lo scandalo delle cli-
niche private che rlcoverano 
lavoratori non per praticare 
loro cure radicali. ma solum-
to per ricavare guadagni eso-
si con le rette che versano 
gli enti di assistenza. lnoltre, 
t degenti — e con loro I'ULT 
e i NAD-ACL1 — vogliono che 
U * Forlanini*. che tradtzio-
nalmente e un centro di pre-
venzione delle malattie polmo-
nari, accentut sempre piu que
sto suo carattere fino a dlven-
tare un vero e proprio centro 
di medicina preventtva, dob 
che a suo oampo sia allarga-
to anche ad altre malattie. • 

Sono esigenze legitttme. del 
resto condivise dalla stragran-
de maggioranza dell't equip* » 

sanitaria dell'ospedale di Mon-
teverde. Ma sono esigenze de-
stinate a rimanere tali fino a 
quando non verra nomtnato un 
consiglio di amministrazione 
in grado di assumersi tutte le 
responsabilita che la situazio
ne richiede. 

Un passo 
necessario 

Questo consiglio di ammini
strazione — al « Forlanini» 
come negli altri ospedali re
gionali — non si elegge per
che, come abbiamo detto, la 
DC ha tutto Vinteresse a man-
tenere nello stato attuale I 
complessi sanltan che sono vi
sit come veri e propri cenlri 
di potere. II nodo e proprio 
questo: si tratta di battere 
q ssta posizione e di ribalta-
re la concezione che della ge
stione del potere ha un par
tito come quello democristia-
no che a Roma e nel Lazio 
non si e mai voluto cimentare 
sui problemi realL 

II consiglio di amministra
zione del t Forlanini w dovreb-
be essere formato di nave 
membri: sei eletti dal Consi
glio regionale. uno dal Comu
ne e due dall'INPS. Nessuno 
si decide a nomtnare i propri. 
II Comune non ci pensa nem-
meno; specialmente da quan
do la DC e gli altri partiti di 
centrosinistra, tnvece di pen-
sare al pieno fumionamento 
dell'assemblea, preferiscono 
mandare deserte le sedute La 
Regiar.e si trova nella situa
zione di crisi che sappiamo. 
E che i consigli di ammini
strazione degli ospedali non si 
vogliono eleggere proprio per-
che non si vuol dare una svol-
ta democratica al modo dt 
ammmistrare Roma e il La
zio e comprovato dal fatto che 
non esiste nessuna legge che 
vieti all'assemblea regionale 
di nominare questi consigli an
che con la crisi della Giunta. 

Per sanare la situazione di 
un ospedale come a «Forla
nini * e quindi indispensabile 
che si elegga Vunico organo 
in grado dt ammtnistrarlo. Re
gione. Comune e INPS devo
no decidersi a compiere que
sto passo. Altrimenti dovran-
no rispondere del loro operato 
di fronte al personate dello 
ospedale e. soprattutto. dt 
fronte alle mlgliaia di amma
lati coslretti a servirst dt un 
centro sanitario come quello 
dt Monteverde. 

to feudatari e latlfondlstl. Lui 
ha ereditato qualcosa come 
1.100 ettari di terra, le sue 
proprieta conflnano con tan-
tl paesi, Labico e Artena, Za 
garolo e Rocca Prlora. Boschi 
terrenl seminati, frutteti, vi-
gneti, molta terra lncolta. 

Solo diciotto ettari sono 
stati trasferiti al contadini: 
dopo una lunga battaglia (nn-
che un'occupazione) e nnn cer
to gratis vlsto che gli acqui-
renti pagano ancora le ra
te del mutul. II resto potreb-
be, e dovrebbe, essere espro-
prlato e consegnato agli al
tri contadini, potrebbe tra-
sformare la situazione del 
paese, potrebbe servlre per 
campi da gioco e sportivi, per 
un'espansione ordlnata del 
piccolo centro. Invece Carchit
tl, che e una frazione pro
prio al centro delle proprie
ta del Barberini (1.400 abitan-
ti, in maggioranza oontadini) 
sta crescendo in modo abnor-
me. 

Ma tutto questo al « prin
cipe » Barberini. chiuso nel 
suo palazzo, interessa ben po
co. Lui va per la sua stra
da, quella della speculazione 
edilizia: due volte, negli an
nl passati, ha presentato pia
ni di lottizzazione al Comu
ne (pretendeva perslno che 
gli facessero le opere prima-
rie di urbanizzazione), due 
volte gli sono stati bocciat! 
perche, oltre a tutto, erano 
quanto mai elementari. Ma 
don Urbano se ne e letteral-
mente «buggerato»: lui. le 
sue lottizzazioni. le aveva fat-
te ed ha cominciato a vende
re. Prima, dal 19fi7. Poggio 
del Sole: 20 ettari che sono 
stati adesso completamente 
«liquidati »; 167 lotti, da mll
le a 1 500 lire. Pol altri settnn-
ta ettari: Camporaccio. Riser-
va delle Macchle, Ovile, una 
parte di Fontana dl Galloro: 
anche qui piccoli lotti (da 
mille a duemila metri al 
massimo), prezzi leggermen-
te piii altt, slno alle 2.500 
lire. 

I client! si trovano: e'e 11 
cartello sulla Casilina, un uf
ficio vendite sul posto nei 
giorni festivi, un'agenzla a Ro
ma che assicura, a chiunque 
telefoni, che tutto e a posto, 
che la lottizzazione e « garan-
tita», che esistono opere di 
urbanizzazione. Invece non 
e'e nulla in regola oerche la 
lottizzazione e abusiva, in ogni 
senso: anche nella proposta 
di PRG. che fu bocciata dal 
ministero, la zona, tutta la 
zona, e definita agricola; le 
opere di urbanizzazione si ri-
ducono a qualche strada. II 
perlcolo adesso e che Urba
no Barberini lottizzi anche 
gli altri terrenl. a Almeno al
tri 400 ettari faranno la stes
sa fine — dicono a Palestri
na — gli altri sono tutti bo
schi. Porse si salveranno dal 
cemento...». 

Solo una virata decisa del
la Giunta pu6 evitare lo sccm-
pio del cemento in queste 
campagne. A Palestrina l'am-
ministrazione e in mano alia 
DC e al PSDI. Sa tutto na
turalmente della lottizzazione 
abusiva ma fa finta di nul
la: non ha preso prowedi-
menti, non ha presentato de-
nunce per ora, non rilascla 
nemmeno le licenze a coloro 
che acquistano 1 lotti. La pre-
cedente Giunta aveva fatto 
anche questo: ufficialmente 
era contro le manovre del 
Barberini ma spesso non ha 
rifiutato le licenze. Nel fat
tl. cioe. spalleggiava la specu
lazione edilizia. Adesso ¥ ora 
di voltare pagina. I comuni
sti si sono sempre battut.. 
si batteranno ancora, con que- ' 
sto obiettivo. per evitare che 
la popolazione tutta di Pale
strina debba pagans te conse-
guenze delle illegal! inizlative 
di un c principe » e dei timo-
n di una Giunta che fa co
me la famosa scimmielta: 
non vede, non sente, non 
parla. 

Nando Cecearini 

Proteste nei Castelli 

Invenduta 
gran parte 
del vino 

i Nella regione laziale so-
' no stati prodotti 5 milioni 
1 dl ettolitri di vino (su cir-
| ca 70 milioni prodotti in 
, tutta Italia). Nemmeno un 
i quinto dl tale produzione 

e lavorato dalle 19 cantine 
soclali. 

Nelle 5 province il mer
cato e pesante. Circa il 70 
per cento della produzione 
6 tuttora nelle cantine. II 
prodotto, a causa di tale 
stagnante situazione. viene 
quindi pagato sempre me-
no al contadino e si 6 see-
si addirittura. come a Vel-
letri. a 65-70 lire 11 litro al-
l'ingrosso. Al contrario in-
gent! profitti sono stat! e 
sono ogni anno realizzatl 
da un gruppo di interme-
dlari speculator!. Si puft 
calcolare — infattl — che 
almeno 20 miliardi annul 
finlscono nelle tasche dl 
poche persone. a danno dei 
contadini e dei consumato-
ri. La gravita della situa
zione si rileva dal fatto 
che meno di 32 miliardi rl-
cavano. invece. oltre 45.000 
famiglie di viticoltorl con 
la vendita del loro pro
dotto. 

La crisi odierna trova 
lnoltre 11 suo punto di ri
ferimento nel regolamento 
comunitario del vino ap-
provato un anno fa a Bru-
xelles che fu definito da 
Bonomi, dagli agrari e dal 
governo un successo della 
politica italiana. I fatti di-
mostrano il contrario. 

La crisi del vino ha rag-
giunto nel Lazio, e nel re
sto del Paese, llmiti d'in-
sopportabilita e ha gettato 
i viticoltorl in una situa
zione di profondo disagio 
che ha pochi precedent!. 
Non e la linea del sostegno 
del prezzi. ne delle scelte 
capitallstiche che risolve il 
problema. 

L'ltalia ha blsogno di ben 
altro. cioe di massicci in-
terventi finanziarl a livel
lo delle strutture agricole 
e di mercato a vantaggio 
dei contadini. per ammo-
dernare le strutture pro-
duttive. nel quadro dl un 
armonico sviluppo econo-
mico fondato sulle riforme. 

La situazione e grave e 
richiede prowedimentl a 
breve e medio termine. In 
questo ambito il vino di
stillate non deve essere pa-
gato ad un prezzo inferlo-
re a lire 800 a grado-etto-
grado. 

Va condotta una lotta a 
fondo contro le frodi com
mercial! e le sofisticazioni. 
Va richiesto un aumento a 
lire 150 del contribute di 
«stoccaggio» per evitare 
vendite forzate. Si debbo 
no ottenere adeguati con-
tributi statall alle cantine 
social! per gli acconti ai 
soci conferenti e per le 
spese di gestione. Va Isti-
tuito un fondo nazionale 
agricolo da ripartlrsi tra 
le Region! per finanziarie 
le esigenze di sviluppo dei 
livelli di occupazione e dei 
redditi de! contadini. Van-
no promosse nuove forme 
associative nel settore del
la trasformazione e com-
mercializzazione del pro
dotti agricoli. Va fatto ri-
portare a 10 gradi il mini-
mo della gradazione vinl-
cola ed esigere che tutti i 
prowedimentl comunitari 
siano sottoposti aU'esame 
del Parlamento prima che 
divengano esecutivi. 
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