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Le inaccettabili motivazioni 
dei fautori della svalutazione 

IL RICATTO 
DELLA LIRA 

Un'operazione monetaria capace soltanto di 
distogliere I'attenzione dalle cause effettive 
dello squilibrio e di allungare i tempi del con-
fronto e delle decisioni di riforma strutturale 

Siro Lombardini ha pub-
blicato sul numero di luglio 
di Successo un lungo arti* 
colo per cercare di spicgare 
perch6, nei prossimi mesi, 
potrebbe divenire p.ecessaria 
una svalutazione della lira. 
Non riassumeremo qui il 
8uo ragionamento, d ie e lun
go e non sempre lineare, 
per riportare invece le ra-
gioni — queste chiarissi-
me — che secondo Lombar
dini hanno indotto il gover-
no inglese a decidere la 
fluttuazione (svalutazione di 
fatto) della sterlina: 1) ne
cessity di spingere le espor-
tazioni in vista anche della 
prossima entrata nel Mer-
cato comune, al fine di pro-
vocare un aumento delle 
produzioni industriali; 2) 
necessity di realizzare un 
avanzo della bilancia com-
merciale, per assicurare il 
auccesso della politica di 
espansione in senso multi-
nazionale delle imprese, cha 
e in pieno sviluppo; 3) mag-
giore capacita del governo 
di premere sui sindacati per 
attuare una politica dei red-
diti. 

Queste motivazioni sono 
tutte presenti nel < partito 
della svalutazione > che si e 
formato in Italia, anche se 
— specialmente per la ter-
Z3, che urta troppo violente-
mente una parte estesa del-
l'opinione pubblica — non 
tutti sono disposti ad enun-
ciarle cosi chiaramente. E 
forse sono, nelPattuale si-
tuazione monetaria interna-
zionale, motivazioni presen
ti in qualsiasi tipo di ope-
razione di svalutazione o ri-
valutazione delle monete. A 
noi sembrano pero tutte mo
tivazioni che non dovrebbe-
ro essere accettate da eco-
nomisti che, come Lombar
dini, hanno contribuito a 
rendere attuale in Italia la 
problematica di una pro-
grammazione innovatrice 
delle strutture dell'economia 
e di una formazione demo-
cratica delle decisioni di di-
rezione economica. 

Non ci sembra che l'esi-
genza principale dell'econo
mia italiana sia quella, oggi 
di, di spingere le esporta-
zioni, la cui incidenza sul 
totale della produzione na-
zionale e gia eccessiva, tale 
da creare un rapporto di di-
pendenza troppo grande dal-
Tandamento dell'economia 
mondiale. E tanto meno in 
vista della integrazione eu-
ropea perche, in quel conte-

sto. ogni forzatura delle espor-
tazioni dovremmo pagarla 
— in mancanza di un acce-
lerato sviluppo tecnologi-
co — con ulteriori compres
s i o n del costo della mano-
dopera e quindi del mercato 
interno. 

E' vero che tutti i paesi 
capitalistic! sono a caccia di 
mercati di sbocco e si pre-
sentano, in blocco, come ven
ditor! poco desiderosi di ac-
quistare. Ma se una partico-
larita la struttura economica 
italiana la conserva. qucsta 
e proprio nel fatto che non 
gi trova nelle condizioni di 
vincere una simile gara con-
dotta sul terreno del libe-
rismo monetario, cioe della 
triade tanto cara ai teoriz-
zatori deH'attuale corso mo
netario: libera circolazione 
dei capital!, fluttuazione, 
frequente mutamento della 
parita monetaria 

Lombardini teonzza il se
condo punto, riguardante un 
presunto stato di necessita 
consistente nel dovere age-
volare lo sviluppo in senso 
multinazionale delle grandi 
imprese. Non sarebbero le 
imprese multinazionah che 
colonizzano 1'cconomia mon
diale (I'angolo visuale na-
zionale e sproporzionato al 
tema), ma dovremmo svilup-
pare proprio le multinazio-
nali «per non essere colo-
nizzati >! Un'impresa senza 
speranze, se sono giuste le 
nostre informazioni sul fat
to che le multinazionali pro-
manano da un'arca nstrettis-
sima del mondo capitalistico 
e da 1) distribuiscono le loro 
propaggini — ma non i pro-
fitti, i centri di ncerca, i 
poteri di comando decentra-
ti, i cervelli finanziari e am-
ministrativi — nel resto del 
mondo. 

La visione di una struttu
ra delPeconomia italiana trai-
nata da quattro o cinque 
gruppi multinazionah, am-
messo che tali divengano 
Montedison e qualche altro, 
e talmente deformata che a 
malapena nteniamo possa 
essere conccpita ncgli uffici 
di quei gruppi Ossia: questi 
gruppi potrebbcro trainarci 
soltanto verso la forzatura 
delle esportazioni, dando 
una carattenstica negative 
• l ie nostre relazion: interna-
zionali, e a quella compres-
iione dei redditi dei lavora-

(del potere sindacale) 

che costituisce il punto pro-
grammatico immancabile nel 
progetto di svalutazione. 

II fatto piu assurdo 6 che 
in certi ambienti politici ci 
si attenda una sorta di neu
trality del movimento ope-
raio di fronte a queste scel-
te, allettati dalla « facilita > 
con cui una manovra mone
taria « ristabilisce l'equili-
brio » dei conti di un pae-
se. Questa facilita pero esi-
ste solo in relazione al ca-
rattere autocratico, posto 
fuori delle rappresentanze 
politiche e sociali, della ge-
stione monetaria. 

Svalutazione o rivaluta-
zione sono mutamenti im-
provvisi nella realizzazione 
del valore della forza-lavoro 
sul mercato internazionale. 
Una svalutazione del 5%, 
imputata ad un flusso im
port-export di 20 mila mi-
liardi qual e quello italiano, 
sposta da mattina a sera un 
migliaio di miliardi; nel ca-
so della svalutazione, tutto 
e direttamente a danno del
la forza lavoro, per effetto 
della riduzione dei ricavi al-
l'esportazione e dell'aumen-
to dei prezzi del prodotto 
importato. Si ha un bel dire 
che Pamputazione avviene, 
in un primo momento, nei 
bilanci delle imprese: nella 
impresa ne il capitale ne i 
suoi funzionari sono in gra-
do di riprodurre quei mille 
miliardi o di assorbirli a spe-
se dei profitti o degli emo-
lumenti; solo il tempo di la
voro, Pintensita di lavoro, 
la massa del salario si ri-
tengono < variabili » e quin
di destinatari sicuri della 
retroazione del meccanismo 
di svalutazione. 

Svalutando si pud anche 
vendere piu facilmente al-
l'estero ma soltanto Iavo-
rando di piu e, quindi, ce-
dendo ogni unita di lavoro 
a minor prezzo. La rivaluta-
zione e solo formalmente un 
caso opposto: vendere piu 
caro e comprare all'estero a 
minor costo comporta varia-
zioni nei confronti dei bi
lanci delle imprese ma non, 
necessariamente, piu favore-
voli condizioni di sviluppo. 
La rivalutazione del marco 
ha fatto scuola; Schiller non 
aveva negato ripercussioni 
negative sull'occupazione ma 
aveva garantito una riduzio-
n» nel ritmo di aumento dei 
prezzi, sia pure col vincolo 
di un'attenuazione della di-
namica salariale. Gli operai 
della Germania occidentale. 
tuttavia. hanno avuto Pau-
mento dei prezzi insieme al
ia compressione dei salari. 

Certo, Paggiustamento non 
e automatico. Passa attra-
verso decisioni che. se con-
ducessero a un uso diverso 
degli impianti e degli in-
vestimenti. potrebbcro favo-
rire i lavoratori. Ma se que
sta possibility e ammessa. 
allora bisogna ammettere 
che e del tutto inutile pas
sa re attraverso una varia-
zione della parita monetaria 
in quanto Poperazione di-
stoglie dalle cause effettive 
dello squilibrio che si vuole 
sanare e allunga i tempi 
del confronto e delle deci
sion! di riforma strutturale 
necessane per sanare lo 
squilibrio. 

Se c'e un eccesso di ren-
dite — ci sembra che Lom
bardini sia ancora del pa 
rere che occorre andare alia 
pubblicizzazione dei suoli e 
ad altre misure dirette a n-
durre la rendita — e H che 
bisogna agire per poter in-
vestire piu efficacemente e 
controllare determmat: prez
zi. Se vi sono zone di oli-
gopolio che, attraverso Pinef-
ficienza. si traducono in una 
continua corsa all'aumento 
dei prezzi. e contro le posi-
zioni di potere sul mercato 
che bisogna intervenire (pen-
siamo ai medicinali ma an
che ad altri settori delPeco
nomia italiana). Se il prezzo 
del protezionismo asricolo 
MEC e troppo alto, in ter
mini di cosli e infiazione 
crescenti, e contro il prote
zionismo che bisogna agire. 
Se vi e eccesso di un certo 
tipo di domanda e con il fi-
sco che si puo agire verso 
i redditi differenziali che lo 
alimentano 

Le difficolta che ha incon 
trato il programma di rifor-
me del decennio passato ha 
maturato politicamente la 
classe operaia e comunque 
non ha prodotto riplegamen-
ti. E chi fa la diagnosi del
Peconomia italiana deve sta
re attento a non dimontica 
re la socicta: compirebbe lo 
stesso errore di chi, all'ini-
zio del passato decennio, 
pensava alle riforme prescin-
dendo dallo schicramento 
politico nccessario per rca-
lizzarle. 

Renzo Stefanelli 

Indagine-campione sulla vita associativa dei giovani - Centocelle (Roma) 
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Football a mezzanotte 
La partita di calcio notturna per spendere meno - In un quartiere di settantamila abitanti l'unico spazio di 
verde pubblico e un'aiuola spartitraffico - Quando si e fatta una sottoscrizione popolare - Le iniziative della 
FGCI e il Circolo culturale che si occupa di cinema, di teatro e di musica - Le difficolta di organizzazione 

Algeria: alia scoperta degli aspetti meno noti di un paese 

Viclno a un'oasi del Sahara 

SABBIA, DATTERI E SALE 
Nella strada del Sahara, verso Biskra - Attraverso gli « Chott», i laghi salati dove continua 
I'attivita estrattiva - Tra le dune fino al Suf: i palmizi crescono in fosse scavate in profon-
dita - 1 canali segreti delle «foggara» • I porno dori sotto le palme, prima del deserto assoluto 

Dal corrispondente 
AJLGERl. agosto. 

Lasctamo Algeri dirigendo-
ci all'Est fino a Costantina, 
per poi scendere per i «ca
nyon » degli Aures (che me-
riterebbero <ina descriztone 
a parte) verso Biskra. Bi
skra da lontano si annuncla 
come una immense macchia 
verde scura su paesaggio 
della steppa desertica (la 
sabbia cop:e -o!tanto un ter 
zo del Sahara). E" forse Is 
piu grande >asi del mondo. 
il centro olu irr-Hortante per 
la produzione nei datten. Fi
no a poco terapc fa i dol-
cissimi «deeiel nour» (i 
datteri piu aregiati. le ac i 
ta di lucent -enivano rac-
colti per essere ^ntditi in 
Francia dove aranc steriliz-
zati. selezionati, impacchet-
tati per la vendita. Fino a 
poco tempo la, se ad Algeri 
si volevano datteri confezio-
nati bisogna<ra attendere i) 
carico da Marsiglia. Oggi ;a 
Repubblica algerina ha co-
struito una «rie di centri 
in cui i datteri vengono con 
fezionati: il piu importante 
si trova appunto a Biskra 

Biskra e stata una tappa 
dei penpli africani di mol-
ti; Gide ne parla nelle «Nour-
ritures terrestres», ancora 
esiste 1'albergo ne deve ave-
re ospitato lo scrittore fran 
cese e gli altri illustri «esplo 
ratorin dellAfrua del Nord 
negli anni venti: 1'Hotel 
• Transatlantique o.un res: 
duo della org'Wizzazione che 
permetteva viaggi organizza 
ti tra le due tuerre; oggi c 
in dignitosa, ma irreversi-
bile decadenza e viene sop-
piantato dal nuovissimo ho 
tel della catena di Stato al 
gerina. 

Continuiamo il cammln" 
a sud. verso El Oued. An 
cora qualche rh.iometro nel 
la steppa e si tn>va la pic 
cola Oasi di Sidi Okba. il 
generale che. partito dallo 
Egitto. mtorno all'800 dopo 
Cristo aveva ?««nquistato al 
1'Islam tutto 1 Maghreb at 
tuale. e non senza pena. Qui 
infatti venne -xonfitto ed uc 
ciso dalle tribu berbere coa 
I.zzate. che non volevano an 
cora accettare 1'Islam poi-
che erano legate alia reli 
gione cristiana donastica o 
ebraica Sidi Okba e sepol 
to in una piccola ed antica 
moschea le ^ui colonne di 
tronco di pal ma si sono in 
durite. pietr'fu-fite quasi, con 
il passare dsi secoli. 

Questo e un itinerario da 
fare al tramonto, sia per 
che il caldo e piu soppor 
tabile sia oercne si devono 
attraversare uia onga serie 
di «Chott*. !agm salati che 
essiccano a r"x;o a poco. FT 
un paesaggio i& miraggi con 
il sole alto, 'ina fantasmago 
ria di color! *'. tramonto. Si 
incontrano • <:avatori di sa 
le, lietl dl oarlare con i 
viaggiatori, pronti a bere vo 

lentieri una sorsata d'ac-
qua in piu ccr. loro. Gli 
« Chott» — raccontano — ri-
tirandosi lasdiiK un depo-
6ito altissimo i: sale che in 
altri tempi na iatto la ric 
chezza della rcgione come 
merce di scambio con 
1'oro dell'Africa nera. Anche 
oggi pero I'attivita estratt* 
va continua. Hi ;< Chott» a p 
partcngono al comune che li 
da in appalto a privati; que-
6ti a loro voJn assumono 
lavoratori a cottimo. 

Dopo la ui.iv serie degli 
«Chott», 1'oceano di sabbia 
inizia: piccoie oune da pri 
ma isolate ' ne divengono 
eempre piu grandi e nume 
rose fino a >.*rcondare tut 
to. La strada nffaltata scor 
re tra vere e proprie colline 
di sabbia 1orat? e finissi-
ma. La sabbia a volte in 
vade la carreggiata con in 
sidiosi a serpenti >. che man 
dano facilmente fuori stra
da. Si arriva nel «Suf», (a 
regione di El Oued, una lun 
ga catena di wsi che segue 
il corso di un ar.tico fiume 

ora sotterraneo lun « Ued » 
appunto) abirntfl da agrictn 
tori e da allevilori di mon 
torn (Suf in I'Hbo vuol <l>rt 
lana). 

E' una delle regionl piu 
ricche dl curiosita nel d t 
serto Gli el«*mf-nti piu ca 
ratteristici sono gli a itn'jn 
t i» scavati \ella sabbia al 
fondo dei quali si coltivan~ 
i palmizi: il f-ume sotterra
neo ha il vamaggio di dare 
una fascia -ii acqua a om 
fondita relativamente bassa. 
ma anche ii ooco spesso^ 
che potrebbe rapidamente 
esaurirsi se s-ruttata con >1 
slstema dei pi<7Zi. Un pry 
verbio arabo tiut che il pal-
mizio deve avere i piedi nel 
l'acqua e la testa nel fuoco: 
gli abitanti aei Suf lo nan 
no seguito II!H -rtera S}uan 
do si deve iniziare una nuo-
va coltivazione si fa un bu-
co nella sabbia fino a tro 
vare l'umidita e allora si 
pianta il giovane palmizio 

La vita dei contadini del 
Sud e una lotta eterna con 

tro la sabbia. perche le du 

Ragazxi ctegli Auris 

ne estremamente mobili sep 
pellirebbero le piante se non 
si scavasse continuamente 
Un lavoro da rjtani che per 
10 o 15 anni resta infrut 
tuoso: e questr il periodo 
necessario perche un palmi 
zio cominci a fruttificare. 

El Oued si trova nel 
« Grande Erg • orientate. Pei 
trovare ancora 'e dune bi
sogna arrivare nno a) gran 
de Erg Occidentale. 1500 chi 
lometri di itrada (tutta 
asfaltata) oiu ad ovest. Le 
sabbio cambiant, colore e di 
ventano rosse. Rosse s-*no 
anche le case dei villaggi piu 
importanti. Timimoun e 
Adrar. La ntta contro le 
sabbie. la lotta per I acqua 
ha dato in questa regi-jne 
uno dei risultati niu straor 
dinari deirin^cesrc umano. ii 
a foggara». Si tratta di ca 
nalizzazioni K--»avate nelle 
sabbia con j n complica^o 
gioco dl peni1^n7e per far 
giungere *la lontano !'acuu< 
ai palmeti. Le i foggara » si 
possono individuare attra
verso i pozzi di aerazione 
che ne seguono tutto il per-
corso sotterran»>o: calandosi 
in quest! pozzi si DUO com 
plere la periodica rjulizia del 
canali che le -<*hiie ostrui 
scono continuamente 

Una volta arano dei negrl 
del Sud a ?omDiere questo 
lavoro ingrato e terribile, 
erano degli .ch'avl. oggi so 
no in genere i loro dis -en-
dent! le cui condizioni di 
vita lentamente vanno cam-
biando. Qui -?i sonte gia la 
aria del Marocco nei costu 
mi e nello splendldo artig;a-
nato. qui si possono inonv 
trare i «reguibat». gli uo-
mini blu nomadi. 

II Grande Erg Occiden,,a,e 
si trova sulla strada che i a . 
Sudan porta ->arso il Maroc 
co. rinfluenza della Ainca 
nera si sente Sasta arr>»a 
re a primavera, quanfr- R: 
festeggia la tecordazion*» dei 
datteri. I datteri =ono infatti 
bisessuaii; esistono gli albe 
ri maschi e f»m»»i'na. B •*> 
gna allora port^re i fi-T: r.rl 
l'albero tna%hile a qwllo 
femmina per utenere -3i 
colti abbondanti. Si canta in-
tanto una canzone che in ' 
ta le donne a cmudersi ;n 
casa e a -ion tuarnare La 
canzone della -econaazione 
nsuonera a sera, quanoo 
uomini e donne is.-'eme dan-
zeranno attorno al fUiA.o St 
ritroveranno i rumi ci«»; Ma
li e del Sudan, mille duemi-
la chilometn di deserto piu 
a Sud. oltre Regji-ne !iex 
base atomica franccs-* 11 cui 
aeroporto serve nggi a espnr-
tare verso I'Eurooa i porno-
dori che qui cras»"»no lutto , 
i'anno sotto ie palrr.ei oltre 
il Tanezrouft. il tleserto as
soluto. quello dove nemme-
no I cammelli osano avv«n-
turarsl. 

Massimo Loche 

Mezzanotte dl un sahato e-
stlvo al campo dl calcio del 
don Bosco, nel Forte Prene-
stino di Centocelle. quartiere 
periferlco dl Roma. Termlna 
una partita ma le lucl non 
si spengono quando I ragazzi-
glocatori sono gia negli spo-
gliatol. Altre due squadre so
no pronte a scendere in cam
po: ed avviano infatti una 
nuova partita. Altri ventldue 
ragazzi sfogano cosl la voglia 
di questo sport attlvo: e sol
tanto dopo le due dl notte 
il don Bosco ritorna alia 
quiete. 

Chi sono questl giocatorl dl 
una «notturna» cosl inoltra-
ta? Sono giovani (anche non 
piu giovanissiml) che hanno 
lavorato tutto 11 giorno; gio
vani il cui tempo llbero si 
svolge. dl norma, intorno al 
bar sotto casa e che qui or-
ganizzano sflde e squadre; 
cercando dunque, nelle forme 
che conoscono e reputano pos-
siblll. strument! di incontro e 
svago in un quartiere che non 
offre ne gli unl ne gli altri. 
Lo sport, e il calcio innanzi-
tutto, sono 11 prlmo appunta-
mento possiblle. 

Ma anche per questo man-
cano spazi agibili e quei po-
chl esistenti sono contesl fino 
al Hmite di questi assurdi not-
turni di pallone. Da aprile a 
ottobre. ml dicono. 11 campo 
del don Bosco (un campo sa-
lesiano) e tutto prenotato. nei 
giorni feriall e festivl Si gio-
ca. normalmente dalle otto al
le dleci: ma 11 sabato e'e — 
come a scuola! — anche 11 se
condo turno e spesso anche 
il terzo Venticinque, trenta-
mila lire costa una partita: e 
I giocatori improvvisati si tas 
sano (anche mille lire a parti
ta sono assai gravose) e in-
ventano come possono scar-
pette. calzoncini. magliet-
te. Con questo sistema nasco-
no e muoiono, sotto le luci 
del don Bosco. perfino com-
plessi tornei che lnvestono 
l'onore sportlvo dl molti bar 
di Centocelle e le disilluse spe
ranze agonistiche di declne e 
decine di giovani. 

Questo Impegno notturno dl-
sorganlco, disaglato e costo-
so (ma che pud rendere flor 
di milioni a chi sta dietro la 
cassa del campo sportlvo) da 
una prima misura delP« anl-
man di Centocelle; e ne tro
ve remo l'equlvalente anche u-
scendo dal tema dello sport 
e venendo alle ore piu con-
suete del giorno. Rende bene, 
soprattutto. le dimension! 
strutturall dl una robusta fet-
ta di Roma, del resto analo-
ghe a quelle di altri quartie-
ri che clrcondano a macchia 
d'ollo il centro turistico della 
citta monumentale. 

Settantamila romanl circa vi-
vono a Centocelle. costretti in 
una dlmensione urbanistica 
che ha le sue radici nelle 
« case della domenica » (quel
le che baraccati si costruisco-
no a forza dl braccia. un mat-
tone sull'altro. nei giorni di 
riposo per darsi finalmente un 
tetto); un quartiere ingarbu-
gliato dove pretenziose palaz-
zine dl speculazione si mesco-
lano a sciatte costruzlonl pub-
bliche: dove ai vecchi nuclei 
di edili. operai e artigiani si 
assommano oggi commer-
cianti e funzionari statali, unl-
ti soltanto dalla comune con 
dizione di vivere in un quar
tiere che e buono soltanto per 
dormire 

Spazi verdi? L'unico spazio 
« pubblico» e l'aiuola sparti
traffico di piazza dei Gera-
ni o alcune isole malconce. re-
cintate e infrequentabili dove. 
secondo le promesse. un lonta
no domani dovrebbero sorge-
re scuole. O «spazio verde* 
e l'area del Forte Prenestino 
che tutta via11 saleslani del don 
Bosco hanno fatto propria to-
gliendola al quartiere. e non 
e'e verso — malgrado le lot-
te popolarl — di ottenere un 
intervento comunale che la 
trasformi in parco aperto al
ia comunita. Scuole? C'e ap-
pena di che basta per evita-
re i tripli turn!. Attrezzatu-
re collettive? Due cinema dl 
seconda visione e un «pidoc-
chietton parrocchiale. 

Qui termina 1'elenco. E da 
questa sconfortante premessa 
generale inizia 1'ultimo incon
tro con I modi di organizza-
zione giovani le che abbiamo 
iniziato e svolto attraverso To
rino. Firenze. Catania. Siamo a 
Roma dunque: e il quartiere 
di Centocelle respira inevita 
bilmente l'aria inquieta e con 
traddittona della capitale. Mo 
menti della piu ottusa ed av-
vilente disorganicita sociale si 
riscontrano con scelte di avan-
guardia e con una vivace tra-
dizione democratlca. Lontano 
chilometri dal centro della cit
ta (ed e una distanza che gli 
ingorghi di traffico possono 
far misurare anche in ore) 
Centocelle racchtude ed esalta 
entrambi gli element! anche se 
appare predominante il tono 
di una lotta paziente che cer-
ca di costruire una alterna-
tiva associativa nel deserto 
preparato dal responsabl-
II della vita pubblica. comu
nale e nazionale. 

E* ancora lo sport ad of-
frire una indicazione tangibi-
Ie, presentando oltre tutto la 
p;u vasta gamma associativa, 
anche al di la della tempora-
nea vita delle «squadre dl 
bar». C'e la Libertas Cento
celle (DC). ITJnione Sportiva 
Centocelle, la Felix '69 (della 
parrocchia di San Felice), la 
Meronl; e poi, aderentl al-
1'Uisp, la Caib (di una fab-
brica dl ascensorl), la Agulnl, 
1 Draghl Verdi, l'Ontani 43. 
Tutti gruppi dl una ventina 
dl giovani, e tutti impegnatl 

I nel calcio. In campionatl dl 

f rlma e seconda categoria. Al-
rl gruppi — come otto squa

dre minor! dell'Unlone Spor
tiva — svolgono tornei 
dl quartiere. 

L'elenco sembra numeroso. 
Ma dietro I noml emerge una 
realta assal concentrata che 
sfiora appena la massa del 
giovani del quartiere e si re-
stringe al calcio. Per il resto 
e tutto zero, se si eccettua un 
costoso «Tennis club Naza
reth». gestito dalla parroc
chia della Sacra Famlglia. 
Niente piscine (Tunica « pisci
na » dicono, e la fontana del
lo spartitraffico di piazza dei 
Gerani). niente campi dl 
atletica, dl pallacanestro. dl 
pallavolo (e cito solo gli sport 
piu «sentiti» dal giovani). 
Niente. anche quando si pen-
si a un campo da glochl per 
bambini con qualche sclvolo 
o altalena. Soltanto campi dl 
pallone dove « giocare» e un 
lusso dl pochi e un lusso ne
cessariamente raro, come ab
biamo visto. 

II quartiere ha fatto sforzl 
per mutare questa situazione. 
E un rlsultato e il campo ge
stito dall'Unlone Sportiva. ri-
cavato nel vari terrenl dell'ex-
tenuta Somalni che. secondo il 
disapplicato piano regolatore, 
dovrebbe essere destlnata ad 
impianti sportivl e verde pub
blico. Qui. nel luglio del '71, 
al termine dl una sottoscri

zione popolare, gli abitanti dl 
Centocelle hanno occupa-
to una fetta dl terreno; han
no dlfeso questa occupazlone 
In una causa durata sette me
si, e hanno costretto 11 So
malni ad accettare un fltto 
« politico » per farvi sorgere 
un campo di calcio. E" sta
ta una vlttoria che si e tra-
dotta, almeno fin'oggl. in un 
campo a prezzi accesslbill e 
intorno al quale e anche sor
ta una organizzazione forma-
tlva-ricreatlva (legata all'Uisp) 
che In un anno ha visto la 
adeslone di 250 ragazzi fra 1 10 
e I 15 anni. Uno dei respon-
sablli ne splega 11 funziona-
mento: mille lire al mese (ma 
soltanto pochi riescono a pa-
gare) per far fare glnnastlca 
al bambini e impegnarll in ga
re dl calcio «non agonistico» 

Questo successo dl massa, 
naturalmente, e assal lontano 
dal soddisfare le eslgenze; ma 
sottolinea l'esistenza dl una 
spinta collettiva che si rltro* 
va. sia pure con analoghe dif
ficolta, anche a llvelli politici 
e culturali. 

Emerge qui, come abbiamo 
gia. verificato fuori di Roma, 
l'esistenza di due centri fon-
damentali e talvolta contrap-
postl: l'organizzazione comu-
nista e U mondo parrocchia
le. In cresclta, ancorche pove-
ra la prima; in crisi, benche 
rlcco, il secondo. 

Le lotte unitarie 
per il Vietnam 

A livello giovanile, Tunica 
struttura efficiente dl Cento
celle e la Federazione Giova
nile Comunista; e lo stesso 
partito presenta un quadro di-
rigente molto giovane (Tinte-
ro direttivo di sezione sta fra 
1 ventt e i trenta anni). Le 
Iniziative sono numerose. an
che se qualche giovane compa-
gno lamenta che 1 giovani sia-
no ancora sovente impegnatl 
in un «lavoro pratlco subal-
terno». Altri obiettano che 
questa e una realta che sta 
mutando. I giovani hanno piu 
spazio e credito. La FGCI ap-
profondisce il senso del suo 
impegno: dal corso ideologico 
alle lotte unitarie sul Vietnam, 
dalla consulta giovanile al la
voro dlretto verso 1 giovani 
di grandi complessi commer
cial! e nelle scuole (ma qui, 
dicono, il risultato e fino-
ra insoddisfacente). I giovani 
comunisti organizzati sono. 
comunque. settanta, ma al dl 
la della cifra un dato viene 
segnalato come positivo: il li
vello e Tintensita della parte-
cipazione. 

Del resto, non v'e quasi bi-
sogno di sentirselo dire. L'atti-
vita dei giovani e giovanissimi 
e evidente nella sezione di 
Centocelle. Ed e evidente an
che — come confermano 1 com-
pagni — Taccresciuto peso del
la forza femminile: un peso, 
piu che quantitative, qualitati
ve. I problemi irrisolti, tutta
via. sono molteplici: non se lo 
nascondono I dirigenti della 
sezione. ne il compagno Enrico 
Robibaro. segretario della 
FGCI. Settanta giovani. a con
fronto con la massa giovani
le di Centocelle e con il suo 
alto livello democratico ( il 
PCI e il primo partito). so
no ancora pochi. Ma non esi
stono. per provocate una ag-
gresazione continua e reale 
(non quella formale cui ri-
corrono altri movimenti po
litic!) strutture pubbliche 
sufficienti. E' per questo che si 
pensa. In prospettiva, di far 
leva anche sui momenti orga-
nizzativi di una diversa visio
ne dello sport E" per questo 
che i comunisti sono In pri
ma linea nella esperienza po-

sitiva del Circolo Culturale 
Centocelle. 

II Circolo lo dirige un com
pagno universitario, Antonio 
Archina: ed h ormai una isti-
tuzione utile alia intera capi
tale, benche vantl poco piu 
di un anno di vita. Un an
no. Ma e tale la reale esigen-
za associativa del quartiere 
che il Circolo ha raccolto gia 
tremila soci, svolge una attivi-
ta teatrale intensa (ottanta ae
rate alia sua prima stagione) 
e rivolta alia costruzione col
lettiva di opere cui parteci-
pano autori e cittadini; ha of-
ferto a Centocelle inedite espe-
rienze cinematografiche (dal 
neorealismo italiano ad Eisen-
stein, accolto con straordina-
rio favore); ospita i gruppi 
della canzone folk italiana ma 
anche quelli dell'avanguardia 
del free-jazz; si impegna in 
una serie di dibattiti che han
no sempre come tema di fon
do e di prospettiva la vita 
stessa del quartiere. 

Non si tratta di un circo
lo ricco. giacch6 vive dei con-
tributi dei suoi soci. Ma con 
la forza vitale che lo anima 
ha trovato modo di essere an
che uno dei punti di riferi-
mento per alcune battaglie cul
turali nazionali, come quella 
combattuta a Roma Tanno 
scorso intorno al decentra-
mento del Teatro Stabile, in 
fiera opposizione alia linea de-
cisa e imposta dalla ammini-
strazione comunale. Que
sta stessa forza lo porta a 
essere, finalmente, un punto 
di incontro di divergenti esi-
genze: dalla cosiddetta «sini

stra extraparlamentare » ai gio
vani cattolici disillusi da altre 
espenenze associative. 

E" un incontro con questi 
giovani. anzi, che chiude que
sta breve panoramica roma-
na. Sfioriti rapidamente i 
a gruppetti» della supcr-sini-
stra (gli stessi risultati elet-
torali di Centocelle sono un 
indice della loro rapidissima 
morte), le organizzazioni cat-
toliche restano Tunica contro-
proposta alle carenze struttu-
rali del quartiere, oltre — ben 
si intende — quella della si
nistra operaia. 

Generate esigenza 
di mutare la realta 

Le cifre sono presto elabo
rate; e sono. come al soli to, 
quantitativamente rilevanti. 
Centocelle ha tre parrocchie: 
ma gia soltanto in quella cen-
trale ui San Felice (un immo
bile assai brutto che preten-
de a una cauta modemita) 
l'oratorio quotidiano richiama 
anche cinquecento ragazzi, fi
no ai quindici anni. Non c'e 
da sorprendersi. Nel panora
ma strutturale che s'e visto. la 
parrocchia di San Felice e la 
unica che offra cortili protetti 
per giocare, abbozzi di pa-
lestre. tavoli di ping-pong e un 
minimo di impegno cultura
le, sia pure esclusivamente ca-
techistico. Per i ragazzi (ma 
forse ancor piu per I genito-
ri) e un primo appuntamen-
to sicuro. Ma poi? 

Parlo con una ragazza (23 
anni, assistente sociale) e un 
ragazzo (28 anni, operaio) usci-
ti dalTAzione Cattolica che fa-
ceva capo alia parrocchia. L'in-
tera organizzazione giovanile 
s'e disgregata negli ultimi 
quattro anni: soltanto un 
gruppetto. ma saranno una 
quindicina, continua a «usar-
la» come luogo di incontro 
disimpegnato. Gil altri, sparsl 
in minuscoli nuclei, portano 
ancora I segnl del timore cul
turale di una «organizzazio
ne » che non risponde ad al-
cuna esigenza di rinnovamen-
to. Credono tenacemente nel
lo «spontane!smo»: sono va-
riamente Impegnatl in opera 
di doposcuola. nella creazione 

di « comunita » crlstlane, di as-
sistenza private e pubblica, 
dl « ammodemamento» delle 
tradizlonali feste religiose. La 
Chlesa, a Centocelle, rispon

de a fatica a queste esigen 
ze (qualche sforzo sembra lo 
faccia la parrocchia di S. Ire-
neo: e si ripropone, insomma, 
la duplicita di posizioni che 
sono gia emerse a Torino o 
a Catania). I giovani non lo 
awertono come luogo di ag-
gregazione e tentano vie nuo-
ve: ma a conti fatti i com
ponent! di questi gruppi a si 
contano su due mam>. Dieci, 
quindici al massimo. In qual
che misura sembrano persi. 
benche disponibili. pro
prio alia lotta cui tutto som-
mato credono: la necessita di 
trasformare la vita stessa del 
quartiere. 

La loro incertezza, o meglio 
la loro crisi. e un prezzo 
umano che viene pagato da 
tutto il quartiere. Anche tile 
loro spallc, infatti, cresce la 
pressione di chi impone ai elo 
vani (a Centocelle come altro-
ve. a Roma e in Italia) una 
paziente opera di dispersione 
delle energie, moltiplica le fal
se occasion! di incontro e ag-
grava fin dalla prima infan-
zia il peso di una insopporta-
bile realta quotidiana. La lo
ro rivolta tuttavia, puo forse 
essere considerate simbolo va-
Hdo di una piu generale esi
genza di cambiamento che so
lo a tratti . In altre organizza
zioni politiche e culturali, tro
va attiva espresslone. 

E* una indicazione (e un 
problema) che, mi sembra, 
potrebbero essere decisivi per 
la democrazia italiana. 

Dario Natoli 
(Fine • I precedent! ax-
ticoli sono steti pabbli-
cati il 9, 1L 13 af«to) . 
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