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Una preziosa iniziativa dei Dischi del Sole 

Canti e document* 
di lotta popolare 

Dal Risorgimento agli anni 70 - Un modo originale di creare e proporre modelii di 
elaborazione e d'intervento culturale • L'opera di Gianni Bosio e di Giovanni Pirelli 

Abbiamo avuto altre \olte 
occasione di bOffermarei sul-
le caratteristiche della pro-
duzionc dci « Dischi del So
le », Tunica cavi discografl-
ca italiana clu\ grazie so-
prattutto al lungimirante im-
pulso datole da Gianni Bosio 
e Giovanni Phelli, ha scelta 
di rinunciare alia produzione 
rii facile surcesso per de-
dicarsi a un campo ric-
chissimo della cultura ita
liana: quello della canzone 
])olitica e sociale, die da piu 
di un secolo liorisce nel 110-
stro Paese, opportunamente 
correggendo, con continue te
stimonialize provenienti « dal 
basso >', la v?rsione ulTiciale 
die della storia hanno dato 
e (latino le classi dominanli. 
I dischi die pubblica questa 
casa non hanno l'unzione e-
\asiva, non chiedono un giu-
dizio estetico: sono dischi do-
cumento. .strumenti di lotta 
rivoluzionaria, nei quali la te-
stimonianza .sonora e inserita 
i;i un cliiaro quadro politico, 
diventa momenta di coslru-
zione del piu vasto movimen-
to di lotta per la liberazione 
delle classi subalterne. 

Anche ultimamente, dopo 
Lc stagioni degli anni 70 su 
cui era valso la pena di fare 
un discorso su queste colon-
ne. i Dischi del Sole hanno 
prodotto qualcosa die merita 
l'attenzione di chi si interessi 
alle testimonial l/.e musicali 
nella lotta per il socialismo: 
si tratta di un album di due 
minisolco intitolato L'ltalia 
nolle caiizon: e tratto dallo 
spettacolo * II bo.?co degli al
lien » die il Nuovo Canzonie-
re ltaliano !ia recentemente 
rappresenta'o in numerosi cir-
c-oli popolari e operai. II sot-
totitolo v< Dueconto anni di 
storia raccontati dalla parte 
popolare » in verita corrispon-
de solo in parte al conlcnuto 
dell'album: perche Gianni Bo
sio (die vi lavoro a lungo 
prima della immatura scom-
parsa) e Franco Coggiola die 
iianno curato il materiale per 
Jo spettacolo, hanno sostanzial-
rnente puntato la loro attenzio-
r.e — e non poteva essere diver-
samente data l'estrema deperi-
bilita del materiale popolare 
a.Tidato soprattutto alia tra-
dizione orale — sui documen
ti die vaunc dal Risorgimen
to ad oggi. JMa in questo am-
hito. bisogna dirlo, la scelta 
r.ppare stimolante e la suc-
cessione dei pezzi davvero 
adatta a profilare quella sto
n a di parte popolare, di ispi-
razione anarchica. socialista 
u inline comunista, the rien-
tra appunto nei fini dichiara-
ti dell'album stesso. 

Salvo si pud dire solo la 
canzone d'apertura. die da 
il nome all'album ed 6 una 
nutica canzone d'amore, tutte 
le altre hanno una diretta 
ronnotazione sociale. £ non 
sono tanto i x classici > della 
canzone politica (presenti in 
questa raccolta dalla Bella Gi-
gog'tn cui nel 1858 la popola-
zione milanese diede un signi-
ficato simbolico di protesta 
anti-austriaca. a L'ltalia Ve 
r.mlada - La bojel, all'Inno dei 
lavoratori e cosi via) die at-
lirano la nostra attenzione, 
fiuanto tutta la massa di can
ti meno noti o semisconosciuti 
the come un filo rosso ci ac-
compagnano attraverso le \ i -
cende itaiiane, dall'Unita, alle 
grandi loite operaie di fine 
'BOO e dell'i.iizio del 190U. alle 
imprese coloniaii, alia prima 
guerra mondiale, al fascismo. 
plla Resistenza. fino al pre-
sente. Rivivono personaggi 
del movimento operaio e so
cialista di statura diversa. 
ma tutti entrpti come simboli 
\ivi nel canto politico e di 
protesta: da Ami'care Cipria
ni, die neila seconda meta 
(Iell'800 fu viltima di < una 
liinga serie di atti calunniosi 
»• di persecuzioni bestiali >, a 
Krancisco Ferrer, fucilato nel 
10O9 a Barcellona sotto 1'ac-
rusa di essere stato c 1'orga-
pizzatore d d movimento ri\o-
luzionario •> in quella regione, 
a tin oscuro soldato. Augusto 
Jxiasetti chc nvcia sparato a 
un proprio ufficiale inneggian-
do ali'anan.hii c- contro la 
puerra. a Sante Caserio. l'a-
narchico die nel 1894 uccise 
Sadi Camot til presidente del
la Kepubbl:ta france.se) su su 
fino ai nostri giomi. alia »ra-
gica. ocuiv. fine rii Pinclli. 
Anche I'atteniato a Toghalti 
ilel 1918 c entrato i;i una can
zone di protcsla ancor oggi as-
>ai diffusa. 

Ed ecco, dall'altra parte, i 
ncmici del nopolo. ecco la pro
testa contro i padroni (i gran-
tli proprietari terricri e in
dustrials. a vohe, fortemente 
pprsonahzzata come nelle can
zoni sui -r feroce monarchico 
Hava > o su Caaorna (* male-
delto sia Cadorna / prcpoten-
te come d'un rane... -»). Nu-
mcrosissimo infine Ic canzoni 
legate a episodi di repressio-
ne. agli cci idi pohzieschi. al
io campagnc antisciopero e 
antioperaie: qui una delle te-
ftimonianzc piu notevoli c Y.v-
xvca iitiii, cantata nel corso 
delle agita'.ioiu agricolr del-
l'Alto milancoo nel 1889 die 

diedero luogo a numerosi scon-
Iri con la polizia e l'esercito; 
ma non mancu la bella can
zone di Amodei per i morti 
ui Reggio Kmilia nel 1960 o 
quella di Poggiali per i ca-
duti di Avola (1968;. Presen-
tale in esecu/.ioni abbastanza 
buone die si sforzano di ade-
rire il piu possibile alle le-
zioni popolari d'origine, que
ste canzoni hanno un ricco ed 
esauriente riscontro storico-
ititico nell'ampio fascicolo 
allegato all'albuni. 

Questo criterio e seguilo pu
re in un'altrd pubblicazione, 
auch'essa tratta da uno spetta
colo recente ma egualmente 
dn enula autonomn nella bella 
voste con cui e pivsentata: un 
disco dedicato a Bresci. inti
tolato 11 2'J luglio del 1900 e 
curato da Emilia Jona e Ser
gio Liberov.ci die sono appun
to gli autori anche dello spet
tacolo omonimo. Qui anzi di-
rei die la pubblicazione d'ac-

compagnamenlo e autosulll-
ciente, tanto da non smentiie 
l'inlenzione degli autori die 
vedono in essa una raccolta 
di materiali «; per un uso e-
spressi\o, didaltico, dramma-
turgico della cultura di ba
se J>. La figura di Bresci vie-
ne riscaltaia opportunamente 
da una valuttzione critica die 
tiene conto di tutte le compo
nent! del personaggio e della 
validita delle sue niotivazioni 
politiche: non a caso, mi pa
re, il fascicolo si conclude 
riportando tin bell'articolo di 
Togliatti nubblicato su 11 Co-
muitisla nel 1922, dove il di-
rigente comunista, sferzando 
ton la sua critica l'opportuni-
sino di Turati, xileva come il 
gesto di Bresci avesse avuto 
22 anni prima un significato 
politico: «Mossa da una ma-
no ferma, se pure da una 
mente ingenua. la ri\ oltella 
del regicida aveva dunque 
colpito nel punto giusto». 

VIAGGIO NEL VIETNAM DEL SUP 

La sfida di Cam Loc 
Storia esemplare di un villaggio della provincia di Quang Tri i cui abitanti, piu volte rinchiusi in campo di concentramento, privati della possibility di colti-
vare i loro campi, torturati e massacrati dagli americani e dagli uomini di Van Thieu, non hanno mai perso i contatti con le force di liberazione e hanno con-
cluso vittoriosamente la lunga lotta - A colloquio con i dirigenti del locale « Comitato popolare rivoluzionario » • II tragico volto della pacificazione nixoniana 

Lo «sfondo» sociale 
La vita e la formazione po

litica di Gaetano Bresci, i 
suoi contatti, le sue amicizie, 
il suo lavoro; la preparazio-
ne del regicidio, il processo, 
la uecisionu dell'anarchico in 
cdtcere nel 1001 (latta passa-
I P per suicidio); l'esaltazione 
del suo gesto da patte del 
movimento anarchico, l'ese-
crazione dei benpensanti: tut-
to questo rivive nel disco at
traverso una :*,erie di registra-
zioni diret'e. in cui informa-
tori per lo piu assai avanza-
ti negli anni riccrdano le lon-
tane vicende. ed c accompa-
gnato nel fascicolo da una 
messe straordina.-ia di docu
menti. 

II pericolo di un'esaltazione 
acritica del volontarismo in-
dividualistico di tipo anarchi
co viene ovviato grazie alia 
presenza di una documentazio-
ne <c parallela », reperibile so
prattutto nella parte a stam-
pa, dove la presenza della 
lotta organizzata viene docu-
mentata con testi piu o me-. 

no noti, che .servono pero a 
creare lo «sfondo» sociale 
su cui si proieUano la figura 
e il gesto di Bresci. 

Un altro ' disco-documento », 
edito dall'I'-tituto Ernesto de 
Martino nella serie «Archivi 
sonori » — e ;;i tratta come 
sappiamo di una fondazione 
strettamente collegata con i 
Dischi del Sole — 6 dedicato 
a un recente cpisodio milane
se: si int:tola Lotta operaia 
alia Crouzel ed e stato curato 
dal consiglio di fabbrica del
la Crouzet stessa insieme con 
Franco Coggiola che iia rac-
colto le registrazioni nel vivo 
delle lotte. La Crouzet e una 
labbrica che produce apparec-
clii di precisione e die e stata 
lo scorso anno al centro di 
una dura vicenda che ha vi-
sto le maestranze della fab
brica schierate unitariamen-
te contro le manovre del pa
drone per un trasferimento 
che avrebbe lasciato senza la
voro numerosi dipendenti. 

Capacita di invenzione 
• II disco 6 formato da inter-
viste con le operaie della fab
brica, intprcalale da canzoni 
e da momenti di manifesta
tion! e cortei. Esso non vuol 
essere, appunto. piu di un do
cumentor e come tale potreb-
be essere forse piu stringato 
ed essenziale, e contempora-
neamente raccogliere una piu 
diffcrenziata messe di opinio-
ni e di prese di posizioni ope
raie. Tuttavia esso conserva 
un vivo interesse la dove ci 
rivela come i n certo modo di 
lar musica, di iaventare can
zoni di lotta e di cantarle in 
un modo che c contrario a 
quello impisto dali'industria 
culturale, e attuale presso la 
base operaia piu dt quanto 
non venga fatto normalmen-
tc di pensare. Ar.tiche melo-
die si riempiono di contenuti 
nuovi, vecchie canzoni poli
tiche si aggiornano con rife-
runenti attuali: basti citare 
O bella ciao con nuove paro
le riguardanti i prcblemi del 
^ambiamento di ubicazione 
del jxisto di lavoro, oppure 
una famosa canzone delle 
mondine t< Se otto ore \ i 
sembran jxidie / provate voi 
a lavorar... >) ton un riferi-
mento alia rivoluzione cinese 
e a piazzale Loreto. 

A completare questo reso-
conto della produzione piu e 
meno recente dei Dischi del 
Sole citianrj due rnicrosolco: 
di tipo pi J * tradizionale > 
nella forma ma di attualissi-
mo contenuto politico: uno si 
ir.titoia L'm'iine nuovo ed e 
dedicato alia canzone comu
nista in Italia. I'altro Aranti 
pr.polo alia riscossa e contie-
nt una serie di canti sociali
st!'. Si tratta in parte di regi
strazioni originali. in parte di 
rifdcimenti ad opere di ese-
culori come Straniero. Amo
dei. Sandra Manlovani e al-
tri: in tutlo oltrc una trenti-
na di canzoni che coprono al-
1'incirca '-ivo spr.zio di mezzo 
secolo facendo nuovamente ri-
•, ivcre nell'ascolto i momenti 
piu sentiti delle lolte operaie 
ncgli ultimi derenni, e forncn-
do altresi :in utile tompleta-
nienlo alTalbum di cui si 
parla\a in apertura. 

Anche un al'ro campo e col-
ti\dlo dalla casa milanese, ed 
t- quello dci canti politici ex-
traeurcpei. Un piccolo disco 
H presenta. \e ra primizia per 
l'ltalia, set»e «Canciones Tu-
namaros > pre?entate. scelte 
c curate dal Movimienlo de 
Liberacion Macional (Tupa-
maras) deirUruguay (le tra-
duzioni riportate in copertina 
sono dovute a Mcri Franco 
I.ao e a Giovanni Pirelli). Ac-
canto alio testimonianze gia 
pubblicate nella stessa sene 
con canzoni provenienti dalla 
Grecia, dalla Cina, da Cuba 
e altri Paesi dell'America La-
tir.a, questo di=co dedicato al-
l'Uruguay ci porta quella di 

un movimerito die, con tutti 
i suoi limiti e i suoi errori 
tattici, ha seputo far conver-
cere Tatter.zione dell'opinione 
pubblica democralica su una 
situazione la cui gravita c 
confermata dal « golpe » mili-
tare con cui le forze reazio-
narie tentanc di bloccare, an
che in questa parte dell'Ame
rica Latina, la creazione di 
una societa libera e giusla. 

Giacomo Manzoni 

DALL'INVIATO 
QUANG TRI, agosto 

Non lontano da Cam Loc 
un immenso spazio vuoto si 
apre nella campagna desolata. 
Qui non si vedono neppure i 
relitti di armi pesanti, i gi-
ganteschi mucchl di munizioni 
che costellano quasi tutta la 
zona liberata; solo qualche 
brandello di filo spinato resta 
a testimoniare che in questo 
spazio esisteva un « campo di 
raggruppamento », il campo di 
Cua (dal nome della regione), 
uno dei tanti nei quali era 
stata confinata la popolazione 
di Quang Tri dalla ammini-
strazione di Saigon e dagli 
americani. Non e il solo; nel
la provincia di Quang Tri. ne 
esistevano altri, a Quan Nam 
per il distretto di Gio Linh. 
a Toan Tuong, Qua Viet, Xai 
Lam e l'elenco potrebbe con-
tinuare. 

II progetto perseguito du
rante tutta la durata della 
guerra, fino alia liberazione 
di Quang Tri, era stato quello 
di confinare e concentrare tut
ta la popolazione e distrugge-
re la struttura dei villaggi. al
io scopo di staccare la popo
lazione dal movimento rivolu
zionario. Gli americani hanno 
inventato a questo proposi-
to tutta una serie di «politi
che » dai nomi piu disparati: 
« pacificazione », « azione civi-
ca», «zone di prosperita», 
« villaggi strategici ». « villag
gi della vita nuova ». « svilup-
po rivoluzionario», « costru-
zione rurale». «operazione 
Phoenix » ed altri ancora, per
che la serie non e fmita. 

E' soprattutto con la cosid-
detta politica di vietnamizza-
zione che « pacificare » le po-
polazioni diventa per Nixon 
essenziale e irrinunciabile. 

Almeno cinque piani sono 
stati lanciati uno dopo I'al
tro nel Sud Vietnam. II si-
stema era sempre piu o meno 
lo stesso: in ogni villaggio 
veniva installato un posto mi-
litare, con unita dell'esercito 
di Saigon e un gruppo di po-
liziotti. Si cercava di costrin-
gere i giovani a costituire « u-
nita di autodifesa» sotto lo 
stretto controllo della polizia; 
gli americani si davano gran 
pena a distribuire a gruppi di 
contadini definiti «buoni» 
macchine, concimi e sementi, 
cercando nello stesso tempo 
di attaccare il sentimento na-
zionale con la loro propagan
da. 

In realta, poi, si sa che o-
gni operazione di pacificazio
ne era ben altro da questo 
modello «ideale » e si tradu-
ceva in massacri bestiali e 
nella deportazione della po
polazione. Nella provincia di 
Quang Tri e in quella di Thua 
Thien che sono le piu setten-
trionali del Sud Vietnam, fi
no alia offensiva delle forze 
di liberazione nella primavera 
del '72, erano stati distrutti al
meno 500 villaggi sui 900 cir
ca che le due province conta-
no conplessivamente. II di
stretto di Hai Lang, il piu 
meridionaJe della provincia di 
Quang Tri. ancora oggi con-
trollato dagli uomini di Van 
Thieu. era stato completa-

Questo era il volto della « pacificazione » nixoniana: centinaia di contadini di un villaggio sudvietnamita avviati, sotto il controllo 
dei saigonesi, in un campo di « raggruppamento ». Cosi venivano eufemisticamente definit i i « lager » in cui si ammassava la popo
lazione nel tentativo, sempre fal l i to, di reciderne i rapporti con le forze di liberazione. 

mente svuotato dei suoi piu 
che 80.000 abitanti. Era l'ini-
zio di un programma che 
puntava a spopolare completa-
mente le cinque province piii 
settentrionali del Sud Vietnam 
per trasformarle in una « zona 
bianca ». 

La lotta delle popolazioni e, 
in modo decisivo, l'offensiva 
delle forze di liberazione han
no fatto fallire a Quang Tri i 
piani di pacificazione e di e-
sodo forzato. Oggi. la zona li
berata conta ufficialmente un 
poco meno di 300.000 abitanti. 
ma secondo alcune stime non 
ufficiali gli abitanti sarebbero 
circa 200.000. Quel che in ogni 
caso resta vero e che il piano 
saigonese e stato sventato e 
che la grande maggioranza 
della popolazione di Quang 
Tri liberata pub restare. an
che grazie alia nropria lunga 
lotta. nei suoi villaggi. 

Cam Loc e un comune agri-
colo del distretto di Cam Loc 
in una piccola valle a est del
la cordigliera Truong Sang, 1 di Saigon, vere e proprie «ven-

con una popolazione di circa 
4000 abitanti sparsa in nume
rosi villaggi su un fronte di 
quindici chilometri di lun-
ghezza per dieci di profondi-
ta. 

II campo di Cua e nato per 
rinchiudere e controllare que
sta gente irriducibile. Nella 
casa del «comitato popolare 
rivoluzionario » i compagni ci 
raccontano con orgoglio e fin 
nei particolari la loro secolare 
tracuzione di lotta: proprio in 
questa zona. 115 anni or sono 
si era creata una delle ultime 
basi di resistenza contro la co-
lonizzazione. La partecipazio-
ne attiva « alia prima resisten
za » era valsa agli abitanti di 
Cam Loc una particolare at
tenzione del potere di Ngo 
Dinh Diem. La popolazione e-
ra oggetto di torture, raccon
tano i compagni: centinaia di 
persone sono state uccise o 
imprigionate nelle campagne 
di « denuncia dei comunisti», 
come le chiamava il tiranno 

dette di massa contro I resi-
stenti». Contro la repressio-
ne. poco alia volta. il movi
mento si organizza, gli abi
tanti di Cam Loc aderiscono 
praticamente in massa al FNL 
alia sua fondazione. E' allore 
che nasce il campo di Cua: 
tutti gli abitanti vi vengono 
concent rati per quindici gior-
ni di seguito, alio scopo di 
cercare i responsabili del mo
vimento rivoluzionario. «Era 
appena estate», ricordano i 
compagni. « dopo alcuni gior-
ni di caldo afoso e torrido 
erano arrivati uragani improv-
visi, portando freddo e umi-
dita. Lontani dalle loro case, 
ammassati in spazi ristretti, 
gli abitanti di Cam Loc era-
no preda di grandi sofferenae, 
1 bambini morivano di stenti. 
Gli sgherri di Diem, in tanto, 
distruggevano i raccolti e , s i 
divertivano a uccidero i bufa-
li». 

Tra la fine del '63 e l'inizio 
del '64. dopo la caduta .tdi 
Diem, la popolazione di Cam 

ALCUNI INTERROGATIVI SULLA GESTIONE AUTOMATICA DELL'INFORMAZIONE 

II controllo dei calcolatori 
Si tratta di contrastare le posizioni di potere dc e il ruolo del capitate straniero nel settore definendo, insie
me con i campi delFelaborazione automatica dei dati, anche le condizioni di una direzione politica democratica 

E' or mai opinione generate 
che la gest'tone automatica 
deirinformazione e un pro-
blema politico di prima gran-
dezza. Non solo per le di-
•mensioni economiche del set-
tore e per i notevoli interes
si cointolti, ma, soprattutto, 
per la profonda influenza che 
questa ha (o potrebbe r.rere 
o dovrebbe cvere) sulla strut
tura produttiva e sulla orga-
nizzazione del lavoro. E que
sto mentre si delinea, sia pu
re nel caos. un netto mono-
polio della Democrazia crislia-
na alle dipendenzc dei co- troduzione degli elaboratori 
struttori stranieri, veri padro
ni dell'elaborazione dati in 
Italia, Risultato ne e che il 
capitale straniero, ancora una 
rolla, interviene pesantemen-
te nel processo produtlivo na-
zionale. 

Uno schema 
Questa grave situazione non 

deve, e non pub, essere risol-
ta contrastando Vintroduzione 
degli elaboratori clettronici, 
la cui utiltta c fuori discus-
sione nei processi di ammo-
dernamenlo dell'apparato pro-
duttito, ma piuttosto assumen-
done il controllo politico. 

Alio scopo di fornire un con-
tributo alia definizione della 
posizione politica del partito 
nei confronti delVutilizzazione 
della elaborazione automatica 
dei dati, riteniamo sia oppor-
tuno tentare una prima sche-
matizzazione di massima. Ri-
portiamo, pertanto, le princi-
pali considerazioni fatte e gli 
interrooativi piii significativi 
scaturiti dal dibattito apertost 
sui problema. 

Cominciamo dall'area, di cui 
tutte le altre possono poi con-
siderarsi parte, tfeH'Organizza-
zione del lavoro. 

La elaborazione automatica 
dei dati trasforma e condi-
ztona pesantemente I'orgamz-

zazione sociale e produttiva, 
i metodi di lavoro, le quali-
ficazioni, le gerarchie. Inve-
ste tutto il processo produt-
Uvo attraverso la razionaliz-
zazione delle strutture, il con-
dizionamento delle strutture 
periferiche, la centralizzazione 
delle decisioni e del controllo, 
la formazione dei quadri di-
rettivi, la creazione di nuove 
fonti di finanziamento. 

In definitiva interviene a 
mutare, dt fatto. t rapporti 
di produzione aziendalt. E' 
ormai tnconfutabtle che I'in-

porta dequalificazione del per
sonate praticamente in tutti i 
settori aziendalt (salvo rari 
casi in cui si e manifestata 
una volonta politica in senso 
opposto). Ecco quindi la pri
ma domanda: come imporre 
la nqualijicazione? E' neces-
sano introdurre Velaboratore 
nel conteslo produttivo azien-
dale prospettando una demo-
cratizzazione dell'organizzazio-
ne del lavoro. 

Emerge la necessita che le 
orgamzzaziom dei lavoratori 
intervengano a contraltare la 
utilizzazione degli elaboratori 
nell'azicnda prima che questi 
vengano inlrodotti. 

E' necessario controllare il 
contributo di forza lavoro of-
ferto dalle case costruttrici, 
in modo da evilare che ven
gano introdotle procedure chc, 
sotto Vaspetto tecnico, nascon-
dono modelii di organizzazio-
ne del lavoro, caratteristica 
del capitalismo, spesso supe-
rati dalla realta aziendale, sen
za lasciare spazio alia discus-
sione con chi dovrh operare 
al servizio di tali modelii, E 
questo vale non solo per la 
«americana » IBM, ma anche 
per la societa commerciale 
Siemens Data che, sia pure 
con capitale 1R1, ha I'unico 
obiettivo di vendere calcolato
ri prodotti, ovviamente, all'e-
stcro. 

Alle numerose analisi fatte 
sui falsi obicttivi che vengo

no posti al lavoratore del-
I'E.D. (responsabilita, qualifi-
cazione, ecc.) deve corrispon-
dere una vigorosa azione te-
sa a recuperare alia coscien-
za di classe masse di lavo
ratori sfruttali. 

Un'altra area d'interesse pre-
minente e la Pubblica ammi-
nistrazione. Qui, mentre Video-
logia borghese prospetta pa-
teticamente la democralizza-
zione con Vintroduzione del-
I'elaboratore (sic), non solo 
si lenta d'introdurre il prin-
cipio capitalista del massimo 
profitto, ma Vintroduzione del-
Velaboratore costituisce. nella 
situazione attuale, un ulterio-
re momenlo per Vaccentra-
mento del potere e il tenta
tivo di limitazione delle auto
nomic locali gia in atto. 

L'ente locale 
Non e chiaro se Vormai ab-

bondantemente dtmostrata in-
capacita dei burocrati deman-
dati a gestire Velaborazione 
dati sia: 1) frutto di una 
precisa scelta politica; 2) do-
vuta solo a incompitenza; 3) 
dovuta ad incompetenza ed al
ia mancanza di coordinamen-
to e pianificazione. Comun-
que sia il risultato e l'estre
ma debolezza dell'apparato 
burocratico statcle e parasta-
tale di fronte alio strapotere 
delle case costruttrici di hard
ware e produttrici di soft
ware. 

A dare risposta a questa 
domanda non basta certo lo 
squallido libretto Burocrati, 
Mezze maniche e Computers, 
che lenta di esaltare Vefficien-
za degli alti burocrati legan-
done la misura al numero di 
impianti introdotti nella P.A. 
Di quanto siano migliorati i 
servizi della P.A. in dieci anni 
di * automazione » della mac-
china dello Stato e dato a 
tutti vedere al momento di 
usufruirne. 

Si pub e si deve fare qual
cosa. 

Vintroduzione dell'elabora-
tore nella P.A. e negli Enti 
locali pud diventare un mo
mento importante di interven-
to politico. Sta a noi trovare 
gli strumenti perche si possa 
realtzzare tale intervento. Una 
tolta predisposti questi stru
menti potremo tranquillamen-
te stimolare un evento. Vin
troduzione degli elaboratori, 
che siamo in grado di control
lare. In questa area rientra-
no le orgamzzazioni periferi
che dello Stato. 

7 problemi di automazione 
delle autonomic locali sono 
di carattere politico e di pri-
maria grandezza; e quindi no-
stro interesse conoscerli e ri-
solverli in senso positivo. Per 
conoscerli e necessario prose-
guire il dibattito avviato. per 
risolverli e necessario poler al-
largare Varea di parlecipazio-
ne al dibattito senza perdere 
nessun contributo e per fare 
questo e necessario predispor-
re gli strumenti adatti. 

Altra area di interesse ge
nerate e Taddestramento pro
fessionals E' ormai stata 
messa piii volte in evidenza 
la gravita del fatto che Vad-
destramento all'uso degli e-
laboratori sia completamente 
demandato alle case costrut
trici. 

La cosa e tanto piii grave in 
quanto la percentuale di ma
nager dell'industria che esco-
no da queste file e nettamen-
te superlore alia media. La 
scuola italiana ha risposto pre-
disponendo corsi universitari 
di informattca i cui laureati 
sono soggetti ad immediata 
dequalificazione all'inizio della 
attivita lavorativa. E' neces
sario risolvere questa con trad-
dizione. 

Ci sono poi organizzazioni 
democratiche. E' stata piii vol
te rilevata dagli ammmistra-
tori delle organizzazioni de
mocratiche, una carenza di 
personate specializzato e di 

coordtnamento nelle attivita, 
di elaborazione automatica dei\ 
dati. D'altra parte e stata ri-
petutamente manifestata Vesi-
gsnza di uttlizzare appieno le-
possibility offerte dall'elabora-, 
zione automatica dei dati. Dai 
cui Vesigenza e Vurgenza di: 
un intervento tecnico e poli-, 
tico a supporto delle attivita«. 
di elaborazione dei dati peri 
tutte quelle organizzazioni cftej 

•tentano di utilizzarle. Si trat-. 
ta di definire le forme e i 
tempi, oltre che verificare. ov
viamente. VoppoTtunita di un 
tale intervento. 

Verifica 
Un'altra area in cui e ne

cessario mvestigare e quella 
della industria nazionale dei 
calcolatori. E' possibile una 
sorta di plan calcul italiano? 
E' lecito rispondere, in pre
senza dell'attuale prospettiva 
europea, con il secco no con 
il quale gli uomini di softwa
re. abbastanza digiuni di pro
blem! di hardware, hanno ri
sposto fino ad oggi? Comun-
que il problema dello svilup-
po dell'industria nazionale dei 
calcolatori, collegata o meno 
alle numerose iniziative euro-
pee in questo senso, va af-
frontato in termini di possi
bile diverso sviluppo dell'in
dustria nazionale anche in di
rezione di un cambiamento 
strutturale della produzione. 

Abbiamo individuato alcune 
aree, si trattera adesso di ve
rificare se comprendono tutti 
i settori interessati dell'ela
borazione automatica dei dati 
o se e necessario cercame di 
nuove, Vediamo di ridefinirle 
finche non si sara trovato lo 
schema piii opportuno entro 
cui muoverci. 

Ci siamo posti delle doman-
de, dobbiamo ora cominciare 
a rispondere. 

Ugo De Angtlis 

Loc insorge costituendo la pri- T continuare ad aiutare i guer-
ma zona liberata della pro
vincia di Quang Tri. il campo 
di concentramento viene di-
strutto una prima volta, le 
ingenti forze di polizia presen
ti sui posto liquidate e mes
se in fuga. ((Stabilimmo le 
prime basi del potere rivolu
zionario ». raccontano, a tur-
no, gli attuali responsabili del 
comitato, « e per qualche tem
po la vita sembro ridivenire 
normale: i giovani partivano 
per raggiungere le unita rego-
lari delle forze di liberazione. 
mentre quelli che restavano 
organizzavano la difesa eser-
citandosi con tutte le armi 
possibili; chi aveva un fucile 
]o usava, altrimenti si fabbri-
cavano lance di bambu e si 
preparavano le difese "passi
ve", cioe le trappole, i fossa-
ti mascherati con pali aguzzi 
sui fondo, di cui gii america
ni avevano molta paura». 

«II nemico ci bombardava, 
usava prodotti defolianti, ci 
voleva affamare per costrin-
gerci a trasferirci nei campi 
di concentramento». ma la 
reazione non fu quella che gli 
americani e i fantocci si aspet-
tavano. «Alia fine del '65», 
continuano i compagni. «or-
ganizzammo una grande ma-
nifestazione politica. scenden-
do fino al carioluogo del di
stretto per obbligare il go-
vemo a sospendere i bom-
bardamenti con i prodotti chi-
mici tossici». 

Per molto tempo, in ogni 
caso. Cam Loc resto libera. 
• Americani e saigonesi non 
avevano il coraggio di venire 
qua e ci lasciarono tranquil-
li; cosi avevamo potuto or-
ganizzare una base di guer-
riglia in posizione ideale a 
meta strada tra la montagna 
e la pianura, difesa natura!-

- mente da tutta una cerchia 
di colline». 

Ma questa situazione non 
; poteva durare a lungo. Nel 
•giugno del '66 contro Cam 
'Loc furono scagliate forze in
genti in una operazione di 
rastrellamento: due battaglio-
ni americani e un reggimento 

f saigonese con l'appoggio del-
' l'artiglieria. di carri armati e 
• dell'aviazione. La montagna 
fu bombardata tutto attorno 
per costringere la popolazio
ne ad ammassarsi al centro 
del villaggio. Qui il bombar-
damento fu feroce. c Decme 
di persone furono uccise, fa-
miglie intere completamente 
distrutte. ma< resistemmo a 
lungo, la gente era decisa a 
restare sulla sua terra. Nel 
mese di ottobre riuscirono a 
ripristinare il campo di Cua ». 
Era una lands deso'ata sen
za un albero. come ia si vede 
oggi; ogni famiglia aveva a 
disposizione 6 metri quadri e 
nulla piii. alcuni potevano 
uscire a coltivare la terra, ma 
i permessi erano dati difficil-
mente e costituivano un'arma 
di ricatto continuo. 

In un villaggio di pescato
ri. alia foce del Cua Viet, ci 
hanno raccontato una storia 
simile. Anche qui il «rag
gruppamento » era stato fat
to con 1'impiego di ingenti 
forze, un soIdc*o ogni tre 
abitanti. La popolazione era 
stata rinchiusa in un terrcno 
lungo un chilometro e largo 
seicento metri, circondato da 
otto barriere successive di fi
lo spinato. Gli abitanti di quel 
villaggio, tutti peseatori, era-
no allora circa 7000. Era per-
messo uscire per la pesca 
dalle 8 del mattino fino alle 
6 della sera, ma solo un 
individuo per famiglia era au-
torizzato a lasciare il campo 
e. in ogni caso. erano perdute 
le prime ore del mattino che 
sono le piii favorevoli alia pe
sca. Malgrado questo control
lo, la popolazione riusciva a 

riglieri. 
Una volta alia settimana, i 

dirigenti del campo raggrup-
pavano tutta la popolazione 
su una spianata. facendola cir-
condare da soldati e poliziotti 
con Je armi puntate. A volte 
venivano chiar^ati anche dei 
carri armati che si dispone-
vano a breve distanza dagli 
abitanti del villaggio ammas
sati. Allora di fronte a tutti, 
soldati e poliziotti picchiava-
no e torturavano coloro che 
indicatori e spie mischiati al
ia popolazione denunciavano 
come « vietcong »: con questo 
sistema in tre anni sono state 
uccise 18 persone. 

Indicatori e spie cadevano 
spesso sotto i colpi vendica-
tori dei guerriglieri. A Cam 
Loc, negli anni tra il '66 e il 
'68, era stato ucciso anche il 
capo locale della polizia. 

Viene la grande offensiva 
del «Tet» nel 1968 e ancora 
una volta gli abitanti di Cam 
Loc lasciarono il campo di 
Cua. Anche questa volta per 
poco tempo, perche in segui
to all'abbandono della base 
di Khe Sanh, tutta la regio
ne ai piedi della cordigliera 
cent rale divenne di fondamen-
tale importanza " strategica. 
Nel terntorio del comune vi 
erano ben 7 posti militari, 
stazioni di veicoli. batterie, 
un aeroporto. Per esigenze di 
o sicurezza » delle truppe ame-
ricane e dei fantosci la po
polazione di Cam Loc e dei 
comuni vicmi vennero concen
trate nuovamente nel campo 
dt Cua: 13000 oer%one si am-
massavano su uno spazio di 
6 chilometri quadrat i: ad 
ognuno dei vari villaggi era 
stato assegnato un piccolo 
spazio. venivano costituiti 
gruppi inlerfamiliari da tre 
a cinque famighe che gli 
uomini di Saigon ritenevano 
reciprocamente responsabili. 
E* il periodo piii duro e dif
ficile per gii abitanti di tutta 
Quang Tn. I camm di rag
gruppamento si trasformano 
in campi di concentramento 
veri e propri. i permessi di 
uscire per coltivare 1 campi 
vengono sistematicamente ne-
gati e. di fronte alle conti
nue mamfestazioni dei pri-
gionien che ogni mattina si 
presemano in mass3 a chie-
dere i loro permessi, abbat-
tono i fill spinnti. manifesta-
no in ogni modo, i fantocci 
ricorrono a una misura as-
surda e brutale: fanno di-
struggere completamente i 
campi della zona dai buldo-
7ers. Gli abitanti del campo 
di Cua sono cost ret ti da al
lora a \ivere di quanto viene 
loro dalla amministrazione. 
250 grammi di nso al giorno. 

« Era riso per maiah. della 
qualita pegsriore. pieno di sco
ne e sassi. seanati i quali 
nmaneva ben poco che nu-
trisse. Esistevano nel campo 
dei negozianti. ma dove si 
potevano trovare i soldi per 
comprare quei prodotti? » 

II racconto si ferma qui, 
per saltare poi direttamente 
a'.Ia liberazione. nel marzo 
del 1972. quando 1? forze di 
liberazione hanno scacciato 
americani e fantocci da que
sta zona. « La popolazione — 
dicono i compagni — ha di-
strutto i fili spinati ed e tor-
nata ai villaggi. Ora. dopo che 
i bombardamentl sono finiti, 
la vita riorende e stiamo n-
costniendo. Certo. e difficile, 
ma durante tutti gli anni pas-
sati sotto il diretto controllo 
degli uomini di Van Thieu. 
anche nel camno, abbiamo 
sempre mantenuto i legami 
con ii Fronte. abbiamo con-
servato '.'organizzazione. E 
questo e .'esseiiiele ». 

Massimo Loche 
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