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Lo Stato e la nuova tecnologia deH'informazione 

UNA POLITICA 
DEL COMPUTER 

La necessity di pianificare le iniziative e qua-
lificare il controllo pubblico in un settore dove 
la massiccia penetrazlone delle industrie ame-
ricane ha frenato le prospettive di sviluppo 

Le forze politiche impe-
gnate nella riforma demo-
cratica dello Stato e del-
la pubblica amministrazione 
debbono tener conto delle 
possibility chc il progresso 
tecnologico nel settore della 
elaborazione automatica del-
Tinformazione mette a di-
sposizione per utilizzare la 
enorme quantita di dati esi-
stenti, ai quali spesso c dif
ficile se non impossibile ac-
cedere. In effetti l'uso dei 
calcolatori elettronici nella 
pubblica amministrazione e 
ancora un fatto locale, lega
to ad iniziative non sempre 
coerenti e spesso strumenta-
lizzate dagli < addetti ai la-
vori ». 

I progetti in corso di at-
tuazione sono di livello non 
uniforme; accanto a quelli 
di grande respiro (e costo 
proporzionato) esistono nu
clei di attivita minori e cio 
si verifica non in connessio-
ne con diverse indicazioni 
di priorita ma semplicemen-
te per il gioco delle pressio-
ni e degli interessi delle 
aziende private e dei buro-
crati. Lo stesso accade nel-
l'industria privata e, cio che 
& piu grave, nel complesso 
delle aziende a partecipazio-
ne statale. In questo com
plesso quadro l'esigenza di 
coordinamento e di control
lo e sentita in modo parti-
colare dal PCI, ma pu6 
prendere concretezza e vi-
gore solo a livello di singola 
attivita locale. Manca una 
pianificazione a livello na-
zionale, che tensa conto de
gli obiettivi della riforma, 
dei vincoli di costo, delle 
priorita e delle scadenze. 

I motivi di questo disor-
dine e di questo modo ca-
suale di procedere sono com-
plessi ed hanno origini lon-
tane. La penetrazione in Ita
lia delle industrie america
ne che operano nel settore 
(IBM, UNIVAC, General 
Electric e Honeywell) si e 
attuata soprattutto secondo 
l'obiettivo di vendere le mac-
chine elettromeccaniche ed 
elettroniche per I'elabora-
zione dei dati. Gli investi-
menti per ricerca e sviluppo 
hanno tradizionalmente avu-
to un peso trascurabile nei 
bilanci delle consociate ita-
Ilane di queste aziende. 

Ne e testimonianza esem-
plare il gruppo di 3-400 tec
nici del Laboratorio di Pre-
gnana Milanese della Honey
well. Le vicende di questo 
gruppo sono la parafrasi del
la storia dei calcolatori in 
Italia. Esso fu costituito dal-
la Olivetti alia fine degli 
anni '50 sulle all dell'ottimi-
smo del «boom » economi
c s Tecnici di sicuro valore, 
in un clima di fiducia e di 
autonomia, produssero risul-
tati di notevole valore scien-
tifico e tecnico. Ma la lotta 
con i colossi americani era 
lmpari; il gruppo e il Labo
ratorio furono venduti alia 
General Electric che ne ri-
dimensiono i piani, gli effet-
tivi e sopratutto la qualita 
dei lavori. La ricerca fu 
ridimensionata: verso la 
meta degli anni '60 for.se 
una ventina di tecnici si 
occupava di ricerca. II lavo
ro di smantcllamento dei 
contenuti professionals e di 
conservazione della faccia-
ta intellettuale e poi prose-
guito inarrestabile anche 
quando il Laboratorio di 
Pregnana fu rilevato dalla 
Honeywell. 

La divisione 
del lavoro 

II Laboratorio e conside-
rato oggi un fat tore positivo 
per l'immagine aziendale; e 
meta di visite di ministri 
della Ricerca Scicntifica e 
di studenti in cerca di av-
venture intellettuali ed e, lo 
•i pud ben dire, il Labora
torio piu fotografato dltalia 
(per la pubblicita dei gior-
nali). 

Accanto a questa systema
tica distruzione di patrimo-
nio intellettuale e mancata 
nolle aziende americane la 
attivita di formazione di tec
nici qualificati nelle applica-
zioni gestionali dei calcola
tori. La figura del tecnico 
sistemista e sempre stata in 
subordine rispetto a quella 
del venditore. E' appunto 
nei quadri di vendita lo svi
luppo innatursle della car-
riera del sistemista, il cui li
vello pTofessionale • e sca-
dente per la prowisorieta e 
lo scarso prestigio aziendale 
che circonda la sua attivita. 

Ad un livello aziendale 
ancora piu basso e relegata 
artificialmente la figura del 
program ma tore, vero ope-
raio dell'elaborazione dati, 
incentivato in modo ambiguo 
dalla qualifica e dalla falsa 
autonomia deirimpicgato. II 
programmatorc ha la sua 
• norma » giornalicra che e 
il numero di istruzioni di 
calcolatorc che deve produr-
re al giorno, e la sua quota 
41 lavoro parcellizzato e alie-
B « t « . 

La divisione del lavoro se
condo lo schema che ha al 
vertice il venditore e a li-
velli inferiori il sistemista 
e il programmatore ha pro-
dotto uno sfruttamento si-
stematico delle risorse uma-
ne e un progressivo impove-
rimento delle capacita intel
lettuali e creative. Questo 
fenomeno e stato esaltato 
dalla comparsa verso la fine 
degli anni '60 delle societa di 
« software » che, con qua

dri format! da IBM, UNIVAC 
ecc. ottimizzano i metodi e 
i modelli di divisione del la
voro appresi nelle aziende 
di provenienza trascurando 
gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, perfezionando lo 
sfruttamento con l'attivita 
di « body-shopping » (lette-
ralmente « acquisto del cor-
po » cioe « noleggio » dello 
specialista) e gratificando i 
dipendenti con l'atmosfera 
di mito tecnologico. 

II ritardo 
della scuola 
A questa regola non si 

sottraggono le societa di 
« software » a partecipazio-
ne statale, che non hanno 
apportato il minimo contri
bute di rinnovamento e di 
originalita in questo campo 
in rapida e rovinosa deca-
denza. Nello stesso tempo 
l'iniziativa scolastica dello 
Stato e sempre stata tradi
zionalmente in ritardo ri
spetto alle esigenze del set-
tore e proprio ora, che si 
preannunciano i segni del
la crisi importata dagli Stati 
Uniti, l'Universita inizia a 
sfornare i primi laureati in 
scienza della informazione. 
D'altra parte questo ritardo 
e sempre stato colmato dal
la iniziativa delle case co-
struttrici che finanziano 
gruppi di ricercatori colle-
gati con l'Universita (il 
CNUCE di Pisa e lo CSATA 
di Bari) e utilizzano le scuo-
le aziendali per sfornare tec
nici < ammaestrati >. 

La penetrazione delle dit-
te americane, il fallimento 
dellMniziativa italiana e il 
ritardo della scuola hanno 
prodotto come conseguenza 
l'assenza di quadri tecnici 
autonomi e qualificati, la su-
pervalutazione di esperien-
ze individuali con formazio
ne di quadri direzionali im-
preparati e dilettanteschi e 
la formazione del mito del 
calcolatore accessibile solo 
ad una casta di « iniziati >. 

Ha avuto cosl via libera 
lo strapotere delle case co-
struttrici americane che de-
terminano la priorita delle 
iniziative secondo i loro in
teressi, influenzano la strut-
tura dei sistemi informativi 
(quanti sistemi che forni-
scono risposte in pochi se-
condi potrebbero benissimo 
fornire le stesse dopo qual-
che giorno senza danneggia-
re il livello di servizio?), 
dimensionano in eccesso le 
macchine elettroniche e pro-
teggono il mercato collocanj 
do persone fidate nei posti 
chiave e condizionandone la 
carriera. 

Si e rafforzata la casta 
di burocrati e di tecnici che 
si nascondono dietro il lin-
guaggio tecnologico per na-
scondere il vuoto culturale 
e per operare indisturbati le 
loro scelte interessate. Si 
sta verificando il fenomeno 
della corsa tumultuosa di 
forze di lavoro verso i cal
colatori. fenomeno incorag-
giato dalle aziende operant! 
nel settore che cercano una 
crisi di occupazione con lo 
obiettivo di abbassare i co-
sti del personalc, ora note-
volmente superior! alia me
dia nazionale. 

Noi pensiamo chc sia pos-
sibile porre un freno a que
sto progredire di gravi ca-
renze, ripigliando in pugno 
la situazione per formare 
quadri tecnici, attuare un 
recupero alia coscienza di 
classe di masse di lavorato-
ri sfruttati. pianificare le 
iniziative e qualificare il 
controllo, almeno nell'area 
dello Stato, degli enti pub-
blici e delle aziende a parte-
cipazione statale. 

I pericoli di condiziona-
mento e di prcvaricazione 
degli obiettivi politic! pos-
sono essere evitati solo con 
un organismo tecnico-politi-
co che riferisca al Parla-
mento. Compito di questo 
organismo dovrebbe essere 
quello di definire un piano 
nazionale per Tautomazione 
dello Stato. desli enti pub-
blici e delle aziende a par-
tecipazionc statale. Nell'am-
bito di questa attivita rien-
trerebbcro la elaborazione 
di propostc di lecee, la defi-
nizione delle priorita, il 
coordinamento delle inizia
tive, la dofinizione di « stan
dard » e di mctodoloeie uni-
formi, il controllo delle scel
te, dei tempi, dei costi e di 
tutte le attivita descritte 
nel piano. 

Ugo De Angelis 

Nella notte tra il primo e il due agosto di cinquant'anni fa comincio 
I'eroica resistenza della citta emiliana alle squadracce fasciste 

Gli Arditi di Parma 
Mentre le camicie nere affluivano in pieno assetto di guerra, tutta la popolazione si preparava a fronteggiare l'as-
salto - II Comitato unitario di difesa, le barricate delPOltretorrente e le squadre armate dei lavoratori - Scontri a 
f uoco strada per strada - L'esercito si mantenne neutrale - Quando e perche i gerarchi di Balbo ordinarono la ritirata 
La difesa di Parma da par

te delle masse popolari mo-
bilitate attorno alia organiz-
zazione degli Arditi del po 
polo, e uno degli episodi piu 
gloriosi e significativi della 
resistenza armata alio squa; 
drismo fascista. L'assalto ai 
centri rossi era cominciato 
due anni prima a Bologna ed 
era dilagato in tutta la Valle 
Padana, e poi in tutta I'ltalia. 

II movimento operaio si era 
trovato del tutto impreparato 
di fronte alia violenza extra-
legate del fascismo, forte del 
sostegno dei padroni e del-
l'aiuto aperto dell'apparato 
dello Stato liberale che lo 
proteggeva e gli assicurava 
l'impunita. I! governo della 
borghesia si compiaceva per 
il ridimensionamento della 
forza socialista illudendosi di 
mantenere il controllo della 
situazione. 

La resistenza dei lavora
tori ci fu. e fu eroica. Si 
combatte in ogni paese, citta 
e quartiere popolare. ma l'as
senza di una direzione capace 
di dirigere l'azione e di or-
ganizzare la risposta: e la 
teoria opportunistica della re
sistenza passiva, che incorag-
giava i violenti e si risol-
veva nella capitolazione. so-
vente vile, permetteva al fa
scismo di sviluppare la sua 
azione secondo un piano 
preordinato che consisteva nel 
concentramento delle sue for
ze in un solo punto. paese o 
citta dove la sua forza di-
veniva soverchiante. La piena 
liberta di iniziativa permet
teva alia minoranza fascista 
di smantellare poco a poco 
le organizzazioni dei lavora
tori e di disperderne le forze. 

Nell'estate del 1922 VAllean-
za del lavoro (Confederazione 
del lavoro. sindacalisti della 
Unione sindacale, sindacato 
dei ferrovieri) decideva di di-
chiarare per il 1. agosto lo 
sciopero generate legalitario: 
l'obiettivo era di esercitare 
una pressione sul governo e 
sui partiti governativi. per de-
terminare una crisi e la costi-
tuzione di un nuovo governo 
capace di ristabilire la lega-
lita della legge. 

Fu I'ultimo tentativo. e fu 
una manifestazione di impo-
tenza. Veniva troppo tardi. le 
organizzazioni sindacali si e-
rano troppo indebolite: i la-

PARMA, AGOSTO, 1922: una delle barricate che gli Arditi del popolo, i lavoratori e i cittadinl eressero per far fronte all'attacco delle squadracce fasciste 

voratori erano disorientati e 
sfiduciati. Gli stessi dirigenti 
sindacali. e non solo sindacali. 
non avevano fiducia nell'azio-
ne delle masse, non fecero 
nulla per dare slancio alia 
lotta. Non solo: I'accento fu 
messo sulla prudenza, per non 
dare pretesti al fascismo. E 
cosi le squadracce fasciste che 
costituivano una organizzazio-
ne paramilitare, ebbero buon 
gioco nella loro azione vio-
lenta per stroncare lo scio
pero legalitario e invece di 
frenare la marcia del fasci
smo verso il potere ne fu
rono accelerati i tempi. 

Stroncato lo sciopero gene-
rale i gerarchi del fascismo 
padano, che avevano una po-
sizione egemonica nel movi
mento. decisero di farla fi-
nita con i pochi centri di 
resistenza che non erano stati 
ancora espugnati (1'8 agosto 
Balbo. con i fascisti ferra-
resi. incendiava la sede della 
Federazione delle Coopera
tive). 

Nella notte dal 1. al 2 ago
sto, poco meno di ventimila 
squadristi. provenienti dalle 
province padane, furono con 
centrati attorno alia citta di 
Parma. Al loro comando vi 
erano i piu famigerati ge
rarchi del Nord: Roberto Fa 
rinacci. « ras > di Cremona. 
Arrivabene di Mantova, Bar-
biellini di Piacenza e 1 mi
nori: Rainieri. Pozzi. Coman-
dante in capo, Italo Balbo che 
tre mesi dopo sara uno dei 
quadrumviri della marcia su 
Roma. 

Ventimila 
squadristi 

Erano uomini tristemente 
noti per la ferocia dimostrata 
in migliaia di spedizioni pu
nitive contro i centri rossi, 
grandi e piccoli. dove le squa
dracce avevano devastate e 
incendiato le sedi proletarie. 
defenestrate tutte le ammini-

strazioni comunali e provin-
ciali di sinistra. Oltre a di-
struggere i centri di orga-
nizzazione avevano esercitato 
la loro violenza contro i di
rigenti e contro i lavoratori. 
Migliaia erano stati i capi 
lega. i sindaci, i dirigenti delle 
cooperative, gli uomini politici 
e i semplici leghisti basto-
nati a sangue, purgati pub-
blicamente con l'olio di ri-
cino. obbligati ad umiliazioni 
per avvilirli e distruggere in 
loro ogni spirito di resistenza. 
A centinaia si contavano i 
morti. 

Nessuno di questi delitti fu 
punito. I reduci di tante crot-
che battaglie con i loro capi, 
intendevano sottoporre i lavo
ratori di Parma alio stesso 
trattamento. 

Parma proletaria e popo
lare, che per due anni aveva 
impedito alle squadracce di 
calpestare il selciato delle sue 
strade, era preparata. spiri-
tualmente e materialmente. a 
fronteggiare l'assalto fascista. 

Attraverso la fotografia la riscoperta di un'isola famosa 

L'OBIETTIVO SU CAPRI 
Un libro di immagini che scopre aspetti ancora inediti d'ambiente e di paesaggio, 
mettendo a confronto presente e passato — La prefazione scritta da Graham Greene 

Cosl Capri, Intend!: cosl 
va vista Capri. Anzi, me-
glio: cosl e, ancor oggi. 
possibile scoprire Capri; 
perche quest'isola, celebra-
tissima, visitatissima. tutta, 
apparentemente, rivelata, 
conserva tuttavia una sua 
agreste autenticita, quella 
scontrosa ed intima bellez-
za che incanto ed attrasse, 
nei secoli passati, I piu dif-
ficili e raffinati giramondo 
internazionali: poeti. scrit-
tori, scienziati. ideologi e 
politici (basti ricordare Le
nin). uomini di teatro. pit-
tori. grandi industrial! (ad 
esempio Krupp) e sperico-
lati avventurieri. 
Luciano D'Alessandro. gio-

vane fotografo napoletano, 
autore di questo intelligen-
te ed appassionato libro fo-
tografico. mi pare si sia 
posto proprio questo tenia, 
sviluppando una tesi che, 
attraverso le immagini, 
viene svolta con estrema 
chiarezza: essere cioe Ca
pri, oggi, nonostante la 
mondanitit piu smaccata e 
avvilente e il « consume » 
obbligato delle sue bellez-
ze paesistirhe e ambienta-
li. ancora godibile. ancora, 
per molti aspetti. fortuna-
tamente, inedita, da sco
prire sempre con emozione. 

H discorso del D'Ales
sandro si sviluppa dunque 
su due piani distinti. II 
primo rappresenta la do-
cumentazione. sul filo di 
una dolorosa ironia, del-
Tarrivo in massa dei tu-
risti che affollano i Iuoghi 
convenzionali dell* isola, 
guidati e intruppati, come 
armenti al pascolo, da ca-
pigruppo e funzionarl di 
agenzie turistiche. compa-
gnie aeree e di navigazio-
ne. i quali impongono per-
corsi veloci che si conclu-
dono immancabilmente 
con la sacramentale vlsita 
alia Grotta Azzurra. A) 
contrario. ecco la rivelazio-
ne, dawero stupefacente, 
di quel mondo autentico 
che soprawlve miracolo-
samente e conserva una 
sua intatta bellezza. 

Si tratta, suggerlsce 11 
D'Alessandro, di penetra-
re appena nel dedalo del
le stradette alle spalle del
la « Piazza » o di arrampl-

carsi fino ad Anacapri, do
po e ancor piu facile ri-
trovare i Iuoghi e i tempi 
di una bellezza paesistica 
ed ambientale dawero mi-
rabile. in quella sua di-
mensione che e, ad un 
tempo, umana e favolosa. 
Ma D'Alessandro spesso 
sottolinea i guasti arreca-
ti al paesaggio e al prezio-
so tessuto urbano, met
tendo al confronto alcuni 
attuali aspetti dell'isola e 
certe incantevoli fotografie 
che 1'autore ha potuto trar-
re dagli archivi del Centra 
Caprese di Vita e di Sludi 
Ignazto Cerio. 

Nella breve ma acuta 
prefazione a Capri cosl, 
Graham Greene sottolinea 
il valore della riscoperta: 
«Egli — scrive dell'Auto-
re il Greene — possiede 
una macchina fotografica 
altrettanto penetrante di 
qualsiasi penna. e coloro 
che amano l'isola porran-
no senza dubbio il suo la
voro sullo stesso piano di 
quelli di Norman Douglas. 
Adwin Cerio, Compton 
Mackenzie. Henry James ». 

Questo libro-racconto se
gue lo sconvolgente libro-
inchiesta che D'Alessandro 
dedicd. alcuni anni fa, al
ia vita dei malati di men 
te rinchiusi in un grande 
manicomio dell'Italia me-
ridionale; libro che, a sua 
volta, veniva dopo una se-
rie di cicli fotografici de 
dicati ad altri argomenti: 
la vita degli zingari. Tor-
rore del campi di stermi-
nio nazisti, 11 Festival del
ta Gioventu dl Mosca, So
no tutte ope re che dimo-
strano un costante impe-
gno. anche sociale e uma-
no. di questo artista vLsi-
vo. per il quale la bellezza 
e la perfezione dell'imma-
gine non sono fine a se 
stesse. non sono un gioco. 
ma il mezzo per rendere 
chiaro un discorso, per ri-
velare esattamente un de-
terminato contenuto. II be! 
volume Capri cosl (prez-
7.0 L. 2.000) e stampato 
dalla Editphoto di Milano 
come supplemento dl «I1 
diaframma, fotografia ita
liana ». 

Paolo Ricci Una fofp dtl libro i Cosi, Capri • 

Comprendendo che lo scio
pero generale avrebbe sca-
tenato l'ira fascista e che le 
squadracce avrebbero tentato 
di occupare la citta con la 
forza. le organizzazioni dei la
voratori avevano dato 1'allar-
me invitando la popolazione 
a tenersi pronta. 

Le organizzazioni sindacali 
e politiche della citta ave
vano nominato un Comitato 
unitario di difesa che com-
prendeva i rappresentanti del
la Camera del Lavoro, i sin
dacalisti deU'Unione sindacale 
e gli aderenti del sindacato 
di Ambris (che era stato in-
terventista). La sinistra del 
partito popolare dava il suo 
appoggio alle forze della re
sistenza. 

Gli Arditi del popolo, sorti 
alia fine del 1920 per inizia
tiva di un gruppo di operai 
di diverse tenderize, erano a 
Parma un'organizzazione di 
massa, di cui il compagno 
Guido Picelli era il capo ri-
conosciuto e stimato. 

II comando degli Arditi del 
popolo, prevedendo una spe-
dizione punitwa in grande sti
le. aveva fatto un'azione pro-
pagandista volta a preparare 
spiritualmente le masse e 
aveva preparato un piano di-
fensivo e i mezzi necessari 
per attuarlo. L'organizzazione 
degli Arditi del popolo era di-
visa in squadre, con il loro 
comandante. Gli uomini erano 
stati istruiti militarmente: 
ognuno sapeva in quale set-
tore avrebbe operato. La citta 
vecchia (il quartiere dell'Ol-
tretorrente) aveva una sua 
struttura che facilitava la si-
stemazione a difesa. Le sue 
strade erano strette, era per-
cid facile erigervi barricate 
mentre non si prestavano a 
spiegamenti di truppe e di 
armi. II torrente separava la 
citta vecchia dalla citta nuo
va, sede della borghesia, dove 
pure erano state prese misure 
di carattere difensivo. 

Vn campo 
trincerato 

I primi reparti delle camicie 
nere cominciarono ad affluire 
nella notte dal 1. al 2 agosto 
in pieno assetto di guerra. 
armati d: moschetto. nvol-
tella e pugnali. Erano il fior 
fiore della canaglia fascista. 
colore che si erano specializ-
zati nella tattica della spe-
dizione punitiva. Si ammas-
sarono nei pressi della sta-
zione ferroviaria. 

II questore di Parma in-
formava il Comitato dell'AI-
leanza del Lavoro che non 
avrebbe potuto far nulla per 
impedire il concentramento 
fascista; nello stesso tempo 
faceva ntirare le guard le re
gie e i carabinieri dalle due 
caserme deH'OItrelorrente per 
Iasciare agli squadristi com-
pleta liberta di azione. 

Dato l'allarme. 0 Comando 
degli Arditi del popolo mo-
bilitava le sue forze che nel 
corso della notte disselciavano 
le strade per costruire bar
ricate e sbarramenti. scava-
vano trincee, tendevano reti-
colati. ecc. Tutta la popola
zione. uomini e donne. vec-
chi e giovani si mise al la
voro con picconi, badili e 
strumenti di ogni sorta uti-
lizzando ogni materiale per 
fare di ogni strada un forti-
lizio. I militanti di tutti i 
partiti antifascisti erano al 
loro posto di combattimento. 
La citta si trasformav? in un 
campo trincerato. L'arma-
mento era vario ma in buono 
stato; consisteva di fucili mo-

dello 1891, moschetti. pistole 
d'ordinanza, rivoltelle auto-
matiche e bombe Sipe. Sol-
tanto la meta degli uomini po-
terono essere dotati di armi 
da guerra, armi che i soldati 
avevano porta to a casa dal 
fronte. Venne costituito un 
servizio di difesa e di ordi-
namento interno, un servi
zio per gli approvvigiona-
menti e un servizio sanitario. 

II contrattacco 
di massa 

Verso le nove del 2 agosto 
i fascisti aprivano il fuoco 
che durava, a intermittenza, 
tutta la giornata; vi furono 
attacchi e contrattacchi che 
perd non mutarono la situa
zione. AI mattino seguente 
Balbo, alia testa di un re-
parto di camicie nere. at-
tra versa va il ponte per ten-
tare di penetrare di forza nel
le linee degli Arditi del po
polo, ma giunto in vista dei 
primi sbarramenti. resosi con
to della serieta e della effi-
cienza della difesa, faceva 
marcia indietro. Poco dopo, 
dalla destra del torrente, i 
fascisti ripresero a sparare 
su tutta la linea ricercando 
il punto debole su cui pun-
tare per operare uno sfonda-
mento. Ma i difensori rispo-
sero al fuoco, con calma e 
precisione. colpendo duramen-
te gli attaccanti. 

Gli attacchi piu accaniti si 
svolsero attorno al Naviglio 
che. per la sua particolare po-
sizione topografica, presenta-
va una linea piu debole. Dopo 
alcune ore di combattimento 
il settore fu quasi accerchiato. 
Le camicie nere avanzavano 
in forze decise a tentare lo 
sfondamento. Per far fronte 
alia minaccia di accerchia-
mento gli Arditi del popolo 
balzarono al contrattacco ai 
canto di Bandiera Rossa. Lo 
operaio Giuseppe Masini cad-
de colpito mortalmente. ma 
gli Arditi del popolo continua-
rono ad avanzare; i fascisti. 
presi dal panico. indietreggia-
rono fino e oltre la barriera 
Garibaldi. 

Al terzo giorno la situa
zione del Naviglio si aggra-
vava; i fascisti occuparono i 
passaggi obbligati che colle-
gavano con 1'Oltretorrente. Al
tri due operai caddero: Nino 
Gazzola e Ugo Avangini; il 
porta-ordini venne ferito. 
Scarseggiavano le munizioni e 
anche i viveri. L'ordine del 
Comando fu di resistere o 
morire sul posto. Piu tardi 
il collegamento venne rista-
bilito e i combattenti furono 
fomiti del necessario per re
sistere. 

II 5 agosto 1'autorita mili-
tare inviava un battaglione di 
soldati nell'Oltretorrente per 
demohre le trincee e la bar
ricate. facendo sapere che i 
fascisti avrebbero abbandona-
to la citta se la popolazione 
depone va le armi. La risposta 
fu r.2tta: he trincee non si 
ioccano, esse costituiscono la 
legittima difesa del popolo e 
dei suoi quartieri, contro ven
timila camicie nere armate, 
venule da tutte le parti. 

Gli ufficiali protestarono: 
abbiamo degli ordini', ma an
che gli Arditi del popolo ave
vano degli ordini. e avevano 
le armi. Non cedettero. Dopo 
due ore di discussione. dato 
l'atteggiamento incerto assun-
to dai soldati. il battaglione 
venne ritirato. 

A misura che passavano i 
giorni il sistema difensivo si 
estendeva e si rafforzava. Si 
appostavano uomini armati 
sui tetti. si minavano pas
saggi obbligati, si distribuiva 

liquido infiammabile. tutto era 
utilizzato per far si che se i 
fascisti fossero penetrati en-
tro il perimetro dell'Oltretor-
rente il combattimento sareb-
be continuato strada per stra
da, vicolo per vicolo, casa 
per casa. Tutti i cittadini pot-
sedevano un'arma jitta alia 
difesa e all'offesa; le riserve 
militari erano distribuite in 
punti diversi, pronte ad ac-
correre dove si manifestasse 
il pericolo. 

Al mattino del 7 agosto gli 
osservatori notarono raovi-
menti confusi di colonne di 
fascisti che si spostavano da 
un punto all'altro della peri-
feria della citta. Le notizie 
parlavano di malcontento dif-
fuso tra le camicie nere per 
le perdite subite; gli ordini 
dei capi spesso non erano 
eseguitj, si manifestavano sin-
tomi di panico. A un dato 
momento ci si re=<i jonto che 
i fascisti non p>u inquadrati 
si riversavano all* rinfusa in 
tutte le direzionl, prendevano 
d'assalto i trenl in partenza, 
partivano con gli autocarri; 
tutti i mezzi di trasporto erano 
utilizzati per allontanarsi dalla 
citta in cui erano venuti con 
tracotante baldanza. 

L'autorita militare preoccu-
pata delle conseguenze che 
poteva avere la vittona anti-
fascista, proclamava lo stato 
di assedio e ordinava la de-
molizione delle barricate. La 
questione venne esaminata dal 
Comitato di difesa e dal co
mando degli Arditi del popolo: 
venne deciso che dopo la ri
tirata dei fascisti non si po
teva respingere la richiesta 
dell'esercito. 

Di stanza a Parma vi erano 
due reggimenti di fanteria, 
con sezioni di mitragliatrici e 
carri armati, un reggimento 
di cavalleria, alcuni reparti 
di artiglieria. II fatto che ca-
ratterizza la situazione poli-
tica del tempo e la presenza 
di una forza militare cosi 
consistente, che non intervie-
ne, che assiste in posizione 
di neutrality alio svolgersi 
dello scontro e che, a cose 
fatte, si muove per far ripu-
lire le strade. 

E* lecito chiedersi: perche 
i gerarchi fascisti non diedero 
l'ordine di attaccare a fondo 
le posizioni degli Arditi del 
popolo, di tanto inferiori come 
organizzazione militare e. so
prattutto. come armamento? 
Non si pud credere che fosse 
solo e tanto villa e insipien-
za; e certo che essi si resero 
conto che lo scontro. comun-
que fosse finito, avrebbe por-
tato a gravi perdite da una 
parte e dall'altra. 

I gerarchi sapevano che i 
loro squadristi avevano brii-
Iato per « eroismo » quando in 
venti si trovavano di fronte a 
un leghista disarmato. sape
vano che una cosa e entrare 
sparando in un circolo dove 
vi sono uomini anziani che 
giocano a scopone. altra cosa 
e penetrare in una citta si-
stemata a difesa e affron-
tare una popolazione dalle 
gloriose tradizioni barricadie-
re. E' lecito credere che la 
preoccupazione che indusse i 
gerarchi alia ritirata fu quella 
di non avventurarsi in una 
azione dall'esito incerto, per 
non incorrere in una sconfitta 
che avrebbe ritardato la loro 
marcia verso il potere. 

La battaglia degli Arditi del 
popolo di Parma fu una lotta 
difensiva, circoscritta alia di
fesa deH'Oltretorrente; in 
quella situazione, dati i rap-
porti di forza. non poteva es
sere che cosi. II movimento 
operaio e democratico aveva 
subito una dura sconfitta e 
in quel momento non vi era 
nessuna possibilita di inver-
tire la tendenza. Tutte le lotte 
che si svolsero in quegli anni 
contro I'attacco fascista ave
vano un carattere difensivo. 
di difesa locale. Una tale 
strategia non pud portare che 
alia disfatta. Queste osserva-
zioni non tolgono nulla alia 
importanza politica di quella 
battaglia di retroguardia, die 
onora la classe operaia e i 
lavoratori parmensi che sep-
pero combatterla e vincerla. 

Arturo Colombi 

E' morto 
a Vienna 

Ernst Fischer 
VIENNA. 1. 

E' morto oggi all'eta di 73 
anni Ernst Fischer, studioso 
marxista. gia dirigente del PC 
austriaco e ministro della cul-
tura del primo governo (che fu 
di unita nazionale). Ernst Fi
scher, die venne allontanato 
dal PC austriaco dopo gli avve-
nimenti cecoslovacchi. e tra 
1'altro autore di cChe cosa ha 
detto vera men te Lenin» e. in 
collaborazione con Fram Ma-
rck, di cFilosofia dHla melu-
zione ». 
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