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Gianfranco Berardi 

LA borgata Roma. Ecco che cosa 
ci troveremo a celebrare l'anno 

prossimo, nel centenario della glo
ria di Porta Pia. Ora si cerca di 
correre ai ripari. ma a nascondere 
le baracche e le casette abusive non 
varranno certo i plastici dei nuovi 
centri direzionali di Pietralata e di 
Centocelle, o il progetto di una nuo-
va grande arteria, l'asse attrezzato, 
ne qualche misura frettolosa a fa-
vore dei senza tetto, tutte cose di 
cui si e parlato nei giorni scorsi 
fra il sindaco di Roma e Rumor, 
soprattutto in vista del colpo d'ala 
elettorale del "71. 

Roma, la capitale. cosl come l'han-
no voluta la speculazione edilizia e 
le forze politiche dominanti. offre 
oggi un quadro che fa parlare i so-
ciologi di « sottosviluppo airangolo 
di casa » o avanzare analogie con le 
favelas di Rio de Janeiro o gli al-
Ingados di Salvador nello stato di 
Bahia. Novecentomila persone (un 
terzo della popolazione residente) 
vive nelle borgate: di esse almeno 
centomila abitano in baracche, men-
tre seicentomila hanno trovato al-
loggio in insediamenti abusivi. E la 
cintura cresce, invadendo le zone 
che il piano regolatore ha destinato 
alle scuole, al verde, ai servizi, get-

quello della favela, e alienato, non 
riesce a stabilire un nesso fra quello 
che fa e la piii grande societa; piii 
che marginale e marginato. respin 
to, segregato. Sono esseri umani 
presi nella logica dello stesso siste 
ma. Si specializzano in una sola tec 
nica, quella della sopravvivenza, del-
l'espediente come mezzo di sussi-
stenza. E cib non avviene per caso. 
La metropoli del consumo onorifico 
e dello spreco vistoso — continua 
Ferrarotti — ha bisogno di questa 
grande riserva di manodopera tut-
tofare, gente disponibile per qualun-
que servizio, famiglie da cui escono 
i ragazzetti dei bar e delle botteghe 
che dovrebbero essere a scuola, gli 
edili come braccianti dell'industria, 
gli eterni apprendisti che vengono 
licenziati finito l'apprendistato, i 
superfruttati del lavoro a domicilio 
per conto terzi, il neo mercato degli 
schiavi privo di rappresentanza po-
litica e di capacita di rappresaglia. 
Questa e l'opinfone dei sociologi. 

L'analogia con la Roma antica in 
un punto e giusta, che il fenomeno 
non sia casuale, ma coincida con 
precisi interessi. La logica dello spe
c u l a t o r moderno non e diversa da 
quella che Brecht assegna all'an-
tico padrone romano: « Approvo il 
modo con il quale ci procuriamo 
schiavi, perche abbiamo bisogno di 
schiavi». Ma la prospettiva e di
versa. Gli abitanti delle borgate non 

• Per il centenario questa sara la realth 
della Capitale, voluta dalla speculazione 
• 900.000 abitanti della «citta eterna» ui-
vono ai margini della vita civile • Dalla 
casupola al quartiere abusivo, mentre i 
piani restano sulla carta • II milione per-
duto dalVimmigrato abruzzese • 

tando le basi per una futura mo-
struosa megalopoli, abitata da mi-
lioni di persone (quasi 5 milioni 
nel 1981, secondo alcune prevlsioni) 
specializzate in un nuovo. moderno 
tipo di lotta per l'esistenza, contro 
il caos del traffico, la mancanza di 
fogne, di servizi sociali, in molti 
casi di lavoro. 

Sono ormai sei anni che l'lstituto 
di sociologia delllJniversita di Ro
ma studia il fenomeno. I primi stu-
di sono stati pubblicati sui due ul-
timi numeri di Critica Sociologica 
(con una presentazione del prof. 
F. Ferrarotti e due contributi speci-
fici del prof. Corrado Antiochia). 
Ne parliamo con il prof. Antiochia, 
nella sede dell'Istituto di sociologia. 

II centro del problema — afferma 
Antiochia — e il punto nevralgico 
dell'jrrisolto rapporto fra citta e 
campagna. fra le zone depresse del 
sud e le aree economicamente svi-
luppate. Insomma la borgata non 
fe un fenomeno spontaneo e mcom-
prensibile, ma e il frutto di uno 
sviluppo che ha negato la riforma 
agraria e i'mdustrializzazione. Di 
qui gli squihbri, l'emigrazione. Ecco 
la base per le borgate, per la bor
gata Roma. Siamo di fronte ad una 
pianificazione con il segno rovescia-
to, di un tipo di sviluppo che nella 
Roma moderna rinnova analogica 
mente la Roma dei Cesari e dei Papi 
Ancht allora, come oggl, una citta 
parassitaria, con prevalenza delle at 
tivita burocratiche e amministrative 
e con un'industria edilizia che cer
ca i propri margini solo nella spe 
culazione e nel lavoro servile (dalla 
schiavitu — e stato detto — al sot-
tosalario). 

L'analisi di Antiochia e Ferrarotti 
ft dura. L'uomo delle baracche — 
acrive e dice Ferrarotti — come 

hanno accettato passivamente. non 
si sono piegati alia condizione di 
schiavi: hanno conquistato il dirit-
to di rappresentanza politica, han
no reagUo, lottato, in alcuni casi 
vinto (come quando hanno impo 
sto che le borgate fossero incluse 
nel piano regolatore del "62 come 
zone da ristrutturare). 

La storia delle borgate roman? 
non e cioe solo la storia d: un sot 
tosviluppo voluto dalle classi do
minanti, ma e anche la storia — 
questa si ancora tutta da fare — d: 
grandi battaglie democratiche, d: 
dramrr.atiche occup3zioni, di impo-
nenti manifestazioni di massa, dj 
migliaia di delegazioni, di comizi 
nel centro della citta. E se l'indagine 
sociologica permette eggi di respin 
gere la parola « ghetti » per le bor
gate, se essa registra ed esaita — 
come documenta il prof. Antiochia 
— la capacita di vigilanza e di pre 
venzione deila famigl;3 del -t borga 
taro », se g:udi-:a luogo comune da 
sfatare la pretesa de'.inq-.ienza d: 
certft zone, e perche la io;:a, la ca 
pacita di rappresaglia deg": uomin: 
delle donne dei'.e borgate non e ma: 
cessata. Ne sanno qualcosa 1 censor: 
della TV che hanno dovuto recen 
temente tagl:are i servizi su San Ba 
silio. Insomma gli « alienati n delle 
borgate non hanno mai mollato. 

M2 il risultato piii rilevante de: 
1'indagine condotta dall'Istituto d; 
Sociologia e proprio laddove essa 
confluisce nell'analisi politica dove 
cessa cioe di essere pura indagine 
e diventa sollecitazione all'azione 
E dai risultati degli studi del prof 
Antiochia appare chiaro che il pro
blema delle borgate investe e con 
diziona oggi lo sviluppo di tutta la 
citta. II fenomeno piii rilevante e 
quello dell'estendersi delle lottizza-
zioni abusive. Una nuova ci t t i che 

si stringc sulla vecchia e la plasma 
a sua immagine. II piano regolato
re del 'H2 e ancora tut to o quasi 
sulla carta, i piani particolareggiati 
di ristrutturazione delle borgate 
vanno a rilento, le de'iberazioni sul 
decentramento arnministrativo, gia 
approvatc dal Consiglio comunale, 
sono finite nei cassetti di qualche 
ufficio capitolino in attesa dei co 
modi della DC romana. II Comune 
si e limitato a denunciare quej lot-
tizzatori abusivi che erano stati se-
gnalati dall'opposizione di sinistra 
e a pubblicare un opuscolo di dotMi 
mentazione. Non un'iniziativa auto-
noma, non un provvedimento che 
miri davvero ad interrompere la 
spirale di uno sviluppo che nella 
speculazione edilizia ha il suo centro 
motore. I piani dell'edilizia econo-
mico-popolare, quelli della legge 167, 
sono in estremo ritardo. La citta 
ha fame di case, mentre migliaia 
di appartamenti di lusso non trova-
no acquirenti. Cosl la speculazione 
ha buon gioco. e il lottizzatore ille-
gale trova, quasi senza cercare, chi 
compra, a prezzi che raggiungono 
le cinquemila lire al mq., terreni 
su cui il piano regolatore vieta o 
limita 1'edificazionc'. E su questi ter
reni sorgono, costruite dagli edili 
immigrati dal sud, le nuove borgate. 

Ecco la storia di uno dei tanti 
di questi immigrati: Giovanni L., un 
muratore abruzzese, venuto a Roma 
una dozzina di anni fa, fuggendo 
la miseria del paese natale. Trovo 
lavoro saltuario nei cantieri che co-
struivano le case di lusso nei quar-
tieri residenziali, all'Eur, alia Camil-
luccia. Salari di fame, e durante le 
manifestazioni di protesta contro i 
padroni le manganellate della cele-
re. Nemmeno a pensarci, comunque, 
di prendere una casa in affitto, con 
quello che i proprietari chiedevano. 
Cosl Giovanni L. ando a stare con 
la moglie e j figli in una baracca 
presso l'acquedotto Felice: 1'umidi-
ta, la sporcizia, il pericolo dell'epa-
tite virale per i figli. Una lira do-
po l'altra, in una decina d'anni Gio
vanni L., si mise da parte un milio
ne e l'anno scorso si compro un 
lotto sulla Prenestina. Un lotto «abu-
sivo », naturalmente. Ma per pagar-
lo ha dovuto indebitarsi, a cam-
biali. L'ultima scadra nell'anno del 
Centenario. 

Giovanni L. aveva cominciato a 
iavorare alia costruzione della sua 
rasetta. Ma sul terreno acquistato 
passa una fascia di rispetto dello 
acquedotto e 1'azienda comunale del
le acque e intervenuta, bloccando l 
iavori. 

li lottizzatore che ha venduto il 
'erreno :ncas?a; c'm paga e il mu
ratore venuto daM'Abruzzo. Si, for-
se Giovanni L. riuscira ugualmente 
a costruire 1'abitazione tanto sogna-
ta. Ma lacqua potabile, la luce, le 
rognature. la scuola chi glieli dara? 
E una domanda senza risposta. 
Perche la borgata Roma si sviluppa 
ancora cost. 

Essa tuttavia ha accumulato una 
canca di protesta e di ribellione 
•ale da poter g:a ora dire con sicu-
rezza che l'anno del Centenario del
la capitals non sara solo l'anno delle 
'p r ime p:etre », ma l'anno di una 
p:ii vasta lotta di massa capace di 
•.mporre la fine di \in rapporto fra 
citta e c:rtad:n; cne sa di segrega 
z:one e fa pensare a quel «consi 
g'.io »> — r:cordato dal prof. Antio 
th:a nei s-io: studi — che nel 102:* 
:! deIe,2a:o ai servizi assistenzial; 
dava al governatore Buoncompagni-
Ludovisi. «Faccia trasportare — 
esortava il delegato — queste fami
glie riottose, lllegali, indisciplinate, 
temibili sotto ogni rapporto in ter-
re di proprieta del governatorato 
:n aperta campagna e non visibili 
dalle grandi arterie stradali ove sa-
rebbe loro concesso di costruire le 
abitazioni con i materiali dei ma 
nufatti abbattuti... sotto la sorve-
glianza di una stazione di Reali 
Carabinieri e di Milizia Volontaria 
Sicurezza Nazionale ». La logica che 
presiede alio sviluppo di Roma, nel
la sostanza, e infatti ancora questa. 

La ouerra dei calcolatori 
Samuel Evergood 

LA guerra del calcolatori elettro 
nici e c-ntrata, negli Usa, in una 

fase nuova. La « International B J 
siness Machines Corporation ». p:u 
nota con le sue inrziali IBM, e in-
cappata nella legge anti-trust. II gi-
gante che controlla piii del Tol; dei 
mercato americano (che a sua vol-
ta rappresenta quasi 1'ottanta per 
cento del mercato mondiale) e sta 
to messo sotto inchiesta dal Dipar-
timento Federale di Giustizia: prin 
cipale accusatore e la « Control Da
ta » (una piccoia concorrente che si 
e gia accaparrato il 5*^ del mercato 
Usa) la quale ha sostenuto dinan-
zi al tribunale di Saint-Paul, nei 
Minnesota, cne 1'IBM ha fatto ri-
corso a 38 metodi commerciali nes 
suno dei quali e strettamente illega-
le, ma la "cui somma raggiunge lo 
obiettivo d; una pura e sempice 
eliminazione della concorrenza. Al-
tro av.-ersar:o dell'IBM e la «. Data 
Processing Financial ». specializzata 
zieWistriiztone dei calcolatori secon
do le esigenze degli utenti; l'accusa, 
:n questo caso, e piu specifica: si 
rrnprovera all'IBM. infatti. di inva-
dere il settore di ditte specializzate 
includendo i'isiru2Z07je del calcola 
tori nel prezzo di vendita. A que 
ste accuse, il gigante Usa ha rispa 
sto con una mossa politico-giuridica 
che potrebbe rivelarsi di estrema 
efficacia: ha assunto con il titolo 
ed il trattamento di vice-presidente 
(e con il compito specifico di con-
sigliere giuridico) quel Nicholas 
Katzenbach che era alia testa del 
ministero della Giustizia quando fu 

iniziata la costituzione del dossier 
antitrust sulla stessa IBM. 

La guerra, come si vede, si prean 
nuncia dura e difficile per entram 
hi I contendenti. Ma la posta in 
gioco giustifica ogni rischio ed ogn: 
mossa, per quanto spregiudicata 
questa possa apparire. Nel futuro 
dei cervelh elettronici, infatti, si co
la non soltanto uno dei piu colos 
sail gir: di affari dei prossimi ann:. 
ma anche la sorte stessa del piu 
imminente sviluppo di tutti i paes: 
a-i alto liveilo industriale. Control 
Iare il mercato dei computers, in 
r'atr:, po'ra significare controllare la 
economia di una intera area econo 
mica. I paesi o i gruppi economic 
che saranno battuti in questa gara 
parziale. rischiano di perdere — o 
perderanno certamente — anche 
quella della loro indipendenza eco 
r.omica. 

Per dare una prima idea della si 
f.iazione od:erna basti ricordare che 
::ia attualmente, a Wall Street, It-
azior.i dell'IBM costituiscono una 
massa di capitale perfino piii im-
ponente di quella della «General 
Slotors ;i: con i suoi 34,6 miliardi ri: 
riollan. 1'IBM ha infatti scavalcato 
il gigante dell'auto nella f:ducia de! 
nsparmiatore americano. Ma forse 
non siamo che agli inizi e l'impe 
tuoso sviluppo degii ultimissimi at; 
ni lo dimostra. 

Nel 1965, infatti, i calcolatori in 
funzione negli Stati Uniti erano 
22.495, mentre IT^uropa ne aveva ap 
pena 5.018. Due anni piii tardi, gl: 
Stati Uniti erano passati a quota 
36.516 e l"Europa a 9343. I calco-
li piii recent! dicono che gli amen 
cani hanno ormai piii di 56 mi I a 
macchine, mentre gli europei sfio-
rano appena le quattordicimila. Lo 

incremento complessivo, come si 
vede, e notevole. In dollari, si pub 
ancora dire che il giro di affari del 
U)6H e stato di sette miliardi di dol
lari (quattromiiatrecento miliardi di 
lire» con un incremento del 15% r: 
.-.petto ail'anno precedente. A questi 
vanno aggiunti i 6 miliardi di dol
lar: della sattwire 'cioe: la pro 
uranimazione ed il servizio dei cal
colatori), e tre mil:ardi di equi-
pa^L'iamento accessono. 

E non basta. Un'altra speciahzza 
z:one s: e sviluppata negli Usa ne
gli ulv.mi due o tre anni. Si chiama 
iime-sharmrj e si rivolge a quelle 
Industrie di media dimensione eco-
nomica che non possono affrontare 
i costi spaventosi di acquisti e ma-
nuten^ione di un calcolatore ind:-
viduale. II timesharing, infatti, nor. 
e altro che un super-calcoia'ore c'rsj 
p-.io essere ut:lizzato a distanza. rr.e-
d:ante « terminal: n collegat: telc-fo 
r.:carrier.te e che agiseor.o rr.ediar.'e 
*elescrr.ente o televisions a c i r r i : 
*o chiuso. Q.iesto s:stem3 permette 
ad aziende « med:e» d: abbonars: 
a: serv:z: d: quest: colos-i centra-
lizzat: ed att'::iare ad ess: tut:: : 
p:u compless: problemi az:er.ciah. II 
':r:e-sh<zr:ng ha realizza'o, r.ei lf'^. 
un giro d: affar: ri: poco piii cl: 
cento mi'.:on: d: dollar: n:a gli esper-
": prevedor.o c'r.e- pnrr.a della f:r.e 
del 1970 si arnvera a: se: m:liard: 
(d: dollar:. ben:nteso». 

A f:anco e-d oltre la batta^lia eco-
r.om-.ra. tuttav.a, si cela un'altra ba* 
•aglia. Abb:3rr.o gia detto che il cor.-
trollo del mercato dei calcolator: 
elettronici pub assicurare una pre 
.Tunenza anche politica. Vedtamosu 
b:to il perche. L'utilizzazione di un 
calcolatore permette ad una impre-
sa industriale di valutare tutta una 

serie di dati che altriment: richie-
derebbero l'imp:ego di un esercito 
d: esperti. Per di piii, rar.al:s: e la 
sintesi di questi dati e costantemer.-
te aggiornata, istante per istante. 
ogni volt a che vier.e inserito ur. 
nuovo elemento d: va'.u:az:one. I_a 
impresa che poss:ece un calcolatore 
(o !o usa col time-sharing) s: trova 
dunque enormemente awantagg-.ata 
sulle concorrenti, potendo otter.ere 
una valutazione dei mercato assai p.u 
rap:ria e duttile. Nello stesso rr.oao 
s: p'Jib dire che il paese che possiede 
:1 rnagg:or numero di computers. 
e in vantaggio sugli a l tn . Ed e que-
sto, nororiamente, uno de: rr.o::v: 
c'r.e rendono sempre p:ii d;:'::c:le la' 
corr.pet:z:one Usa-Europa quando 
questa s:a posta in termini pura-
rr.ente economici. I quat:ora:cirr.:la 
computers europei. ir.ratti, non pos-
>C-T.O re^gere :i pas^so de: cir.quar. 
:a.-e:rr*:la arr.er::ar.:. 

II problema diver.ta ar.cora p:u 
.grave ter.endo cor.to della rap:i:ra 
dello >v:luppo *c:ent::ico. II prirr.o 
r.-.odel'.o di ca',:o'.a".ore ele:tror.:;o 
<:'. Marl< I, del '44) appare c;g:. al 
confronto con gl: ult.m: t:o: del-
*.IBM o della Data Control." :.-.e.-
cr.:a:o corr.e un pallo:tol:ere. Ma 
p:u per:"ez:or.a:o e :1 calcolatore p:u 
alto e :1 suo costo e rr.er.o azjer.de 
possono permetterselo. La d:spar--a 
de: r:tmi di sviluppo industriale r.e 
risulta. dur.que. costar.terr.ente ar-
crescruta. Inutile aggiungere, dopo 
queste consideration:. :1 valore -io 
l:::co di questa crescer.te d:spar:ta. 
ed :1 peso politico cr.e potra ra;; 
giungere I'impresa cr.e dovesse riu 
scire ad accaparrarsi :1 mercato m-
temazionale dei computers. Non a 
caso. negl: Usa, la guerra all'IBM 
e seoooiata con tanta vio:en?a 
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