
1'Uni t a / gievedl 25 marzo 1971 PAG. 3 / c o m m e n t ! e attualiffa 

Viaggio in URSS di sindacalisli delta CGIL 

LAFABBRICA 
EL'UOMO 

Dai «principi della legislarone sul lavoro» a 
tutti gli altri modi di intervento per futelare la 
salute dei lavorafori — Come si verifica il grado 
di «umanita» di un sistema sociale — La neces
sity della partecipazione dal basso e il problema 

dell'autogoverno sociale — La prevenzione 

E* stata una « svista » im-
perdonabile per la slampa 
opcraia e democratiea in 
Italia la mancata registrazio-
ne (anzitutto informativa, 
eppoi anche critica) del nuo-
vo Codice del lavoro del-
l'URSS, la cui promulgazio-
ne risale all'estate dell'anno 
passato. 

I « Principi della legisla-
zione sul lavoro », cosi come 
altri atti legislativi (nuovo 
codice della famiglia, codice 
terriero, statuto-tipo dei kol-
kos, e cosi via) non costitui-
scono solo un aggiornamen-
to funzionale di testi preesi-
stenti: sono piuttosto il ri-
flesso di una fase nuova di 
sviluppo del paese che coin-
volge rapporti sociali, garan-
zie giuridiche, modificazioni 
di condizioni strumentali. In 
UHSS, come in ogni altro 
paese ad alto ed accelerato 
sviluppo, il progresso tecni-
co, la rivoluzione informati
va, l'innalzamento e la di-
versificazione della doman-
da culturale stanno ripropo-
nendo in termini nuovi il te
nia dell'uomo come soggetti-
vita e come cellula sociale, 
a partire dall'aspetto prima-
rio del diritto alia salute. 

Questo diritto non ci in-
teressa in se. (si tratta, per 
cosi dire, di una acquisizio-
ne di civilta che in astratto 
e riconosciuta in ogni latitu-
dine a regime sociale): ci 
interessa nel suo concreto 
modo di essere e, quindi, co
me portato pratico del livel-
lo di sviluppo e della forma 
di aggregazione delle forze 
produttive, e dei rapporti di 
produzione dominanti. Ora, 
non v'e dubbio che la politi-
ca della salute e, piu spe-
cificatamente, la politica del
la salute del lavoratore ri-
epecchia i contenuti concreti 
dell'assetto sociale e le sue 
finalita politiche ed etiche. 
Ed e proprio su questo ter-
reno che si pud piu visiva-
mente verificare il grado di 
umanita di un sistema socia
le. E il metro di verifica e 
principal mente questo: in 
che misura la fabbrica (cioe 
l'insieme dei fattori ambien-
tali, strumentali, organizza-
tivi e normativi) e concepita 
in funzione dell'uomo e non 
viceversa? 

Impiegando questo metro 
metodico, una delegazione 
di dirigenti ed esperti della 
CGIL visito l'URSS dal 22 
febbraio al 12 marzo 1969, 
ospite dei sindacati; ebbe in-
contri con organismi centra-
li e di repubMica. fece so 
pralluoghi in fabbriche di 
Mosca, Leningrado, Tblisi, 
Erevan. II diario di quel 
viaggio, corredato da una 
amplissima documentazione 
(che da sola renderebbe rac-
comandabile il libro) e stato 
raccolto in volume dalla Edi-
trice Sindacale Italiana 
(« L'ambiente di lavoro nel-
TUnione Sovietica » — pagg. 
351, lire 2.500 — ESI). Og-
getto specifico dell'indagine 
era raccertamento dei meto-
di. degli strumenti tramite i 
quali viene salvaguardata la 
salute del lavoratore, tenen-
do di \ista — a scopo com
parative e di verifica — la 
•ituazione in Italia 

Profilassi 
generale 

II dato essenziale che sca-
turisce da quest a indagine e 
che in URSS esiste un si
stema di intercenti in difesa 
della salute e della sicurezza 
dei lavoratori, dove il ter-
mine sistema marca la diffe-
renza qualitativa rispetto a 
cio che accade nei paesi ca-
pitalistici. Cio significa, an-
zitutto, un atteggiamento ge
nerate verso la tutela della 
salute e della sicurezza che 
e inconcepibile laddove re-
gna la legge del profitto: 
« nell'economia sovietica, la 
salute e la sicurezza dei la
voratori sono un fattore im-
portante, largamentc pregiu-
diziale, salvo le deviazioni 
possibili*. 

A questo atteggiamento 
generale corrisponde un po-
deroso insieme di garanzie 
giuridiche (le leggi sanita-
rie, il codice del lavoro, i 
contratti, le sanzioni penali 
ed amministrative), di stru
menti di elaborazione (270 
organ izzazioni scientifichc 
con oltre 10 mila ricercato-
ri), di controllo (le com-
missioni per la protezione 
del lavoro nelle aziende. 
3.500 ispettori tecnici delle 
Sezioni territoriali di prote
zione del lavoro, 2 milioni e 
mezzo di ispettori sociali), 
M profilassi generale e spe-

cifica (un esempio per tutti: 
« Prima che la fabbrica ven-
ga costruita, il progetto vie
ne esaminato, e non somma-
riamente ma con modelli di 
simulazione, sotto il profilo 
della sua risponden7a alle 
esigenze fisiologiche dell'uo
mo » e se tale corrisponden-
za non sussiste il progetto 
viene bocciato o addirittura 
la costruzione interrotta), di 
assistenza medica aziendale 
(13.000 medioi di fabbrica), 
e cosi via. 

Infortuni 
e nocivita 

Naturalmente l'indagine 
dei sindacalisti italiani si e 
appuntata in modo speciale 
sulla normativa e sulla stru-
mentazione antinfortunistica 
e contro la morbilita profes-
sionale: in proposito, e som-
mamente interessante la do
cumentazione in appendice 
(in particalare, il regola-
mento e il decreto di attua-
zione deH'ispezione tecnica 
del sindacato, e il contratto 
aziendale di una fonderia 
della regione di Mosca). In-
certo rimane, invece, il qua-
dro dinamico degli infortuni 
e delle malattie professio-
nali, e giustamente si lamen-
ta che < la non pubblicazio-
ne dei dati sugli infortuni e 
sulle malattie professional! 
in URSS e un danno preciso 
alia lotta internazionale del
la classe operaia >. Gli ef-
fetti economici ed umani di 
un cosi avanzato sistema di 
protezione della salute, non 
concretandosi in una stati-
stica dimostrativa e impie-
gabile per valutazioni com
parative a i r in temo del mon-
do capitalistico, perdono 
molto del loro portato esem-
plare e trascinante e priva-
no la lotta operaia in Occi-
dente di un punto di riferi-
mento ideale-pratico. 

Gli estensori della rela-
zione, inoltre, avanzano una 
obiezione che va ben oltre 
il terreno specifico della po
litica sanitaria. A loro giu-
dizdo « i l punto critico e che 
l'impegno di lotta contro 
la nocivita del lavoro in 
URSS ha certo prevalente-
mente il carattere di una tu
tela e non si realizza che 
parzial mente come processo 
di partecipazione dal basso*. 
Si ripropone, cioe, sotto una 
angolazione specifica, i l 
grande e irrisolto interroga-
tivo che grava sul socialismo 
sovietico: l'intrinseco carat
tere libertario e umanistico 
dei rapporti socialisti di pro
duzione non entra — e in 
che misura — in contraddi-
zione con la ristrettezza, i l 
carattere piramidale e di tu
tela delle forme di autogo-
verno sociale? 

D pur notevolissimo po-
sto che il sindacato occupa 
neU'esercizio della tutela 
sembra non consentire, di 
per se, di sciogliere positiva-
mente questo interrogativo, 
proprio per il tipo di collo-
cazione politico-istituzionale 
che caratterizza 1'organizza-
zione di massa. Cosi che « si 
possono avere delle preoccu-
pazioni sui limiti di efficacia 
di un sistema prevalente-
mente di tutela, anche senza 
rimperativo del profitto ca
pitalistico, quando entrano 
neH'industria inevitabilmen-
te quei nuovi problemi della 
" fatica industriale " che in-
vestono piu direttamente la 
sfera psicologica. Infatti, nei 
confronti di questi problemi, 
Pesigenza della massima par
tecipazione delta base non 
puo non essere riproposta >. 

Tuttavia, i nostri sindaca
listi hanno potuto riscontra-
re in URSS non solo mecca-
nismi di difesa delta salute 
migliori e piu organic! che 
in Italia, ma la loro connes-
sione con altri fattori che li 
sono acquisiti e che nel no-
stro paese sono tuttora obiet-
Uvi di lotta: ritmt umani di 
lavoro, rotazione del lavoro, 
periodi di riposo, e cosi via, 

nel quadra di un tipo di 
fabbrica che non si giustap-
pone al tessuto sociale ma 
che in certa misura to com-
prende sotto aspetti essen-
ziali per le condizioni mate
rial i e morali di vita (sanita, 
cultura, ricreazione, scuola, 
una parte dei servizi). «In 
definitiva, il problema del-
Pambicnte di lavoro e af-
frontato in URSS in una 
nuova dimensione e secon-
do un sistema coerente. tan-
to che le sue soluzioni in-
ftuenzano certamente la real-
ta tecnica ed economica ». 

Perche i cervelli elettronici non vengono pienamente utilizzati 

a mezzo serozio 
Gli interessi industriali impediscono l'uso in comune dei nuovi strumenti tecnici - La banca arriva prima e l'ospedale 
ultimo - Dove va a finire la « rivoluzione» della tecnica, se e applicata al profitto - Un impero mondiale destinato 
a superare quelli del petrolio e delPautomobile - Tre generazioni di calcolatori nel tempo di una generazione umana 

Bulldozer contro studenti 

Ne avevamo wiste tante nel corso degli scon-
tri tra polizia e studenti negli Stall Uniti (anche 
gli spari e I'uccisione di ragazzi e ragazze, co
me avvenne nel campus di Kent), ma un'lmma-
gine come questa sembra addirittura inverosi-
mile. Siamo nei giardini del'Universita dell'llll-
nols settentrionale: i poliziotti si sono tmpadro-
niti di un bulldozer, inseguono gli studenti che 
manifestano, puntano ia ruspa addirittura con

tro un albero in cima al quale ha trovato rifugio 
un ragazzo, e se ne .servono per catturarlo. 
Dodicl arrest! hanno concluso la manifestazione, 
indetta dagli studenti per pro testa re contro la 
costruzione di una nuova facolta nel parco uni 
versitario. Vole va no difendere il verde: hanno 
visto il bulldozer, che si preparava ad abbattere 
gli alberi, manovrato anche contro di loro. 

Abbiamo un piano per la 
elettronica: nessuno, o qua
si, se n'd accorto. Lo appro-
vo, quasi un anno fa. un Co-
mitato di ministri per la pro-
grammazione. ponendovi al 
centro la costruzione di un 
grande complesso di laborato
ry e fabbriche per la costru
zione di calcolatori elettroni
ci nel Mezzogiorno. Ma nei 
« pacchetti » di investimenti 
per il Mezzogiorno il calcola-
tore non c'e. II piano per 
l'elettronica e rimasto un bi-
done vuoto sul quale 1'IRI 
suona la grancassa dei suoi 
meriti < per dotare il paese 
di industrie tecnologicamen-
te avanzate ». 

Con questo l'era del calco-
latore arriva ugualmente. an
che per l'ltalia, sull'onda del
la propaganda dei servizi di 
vendita delle societa ameri-
cane. E' un prodigioso pro-
dotto scientifico, questo cal-
colatore. capace di cambiare 
le basi dell'economia e della 
stessa vita civile e intellettua-
le deH'uomo contemporaneo. 
Dobbiamo pero accontentarci 
di ricavarne, per ora, soltan-
to uno stimolo di mercato, 
cioe limitarci a vedere se con 
gli stessi soldi, incanalati nel
le stesse strutture. spesi con 
gli stessi criteri di prima si 
puft — e in che modo. in 
che misura — utilizzare piu 
ampiamente il calcolatore. 

Niente rivoluzioni. questa e 
la morale del mercato. per la 
rivoluzione dell'informatica. 

Falliscono i 
piani di calcolo 

Del resto. la Francia col 
suo Piano calcolo ha prova-
to a percorrere altre strade 
ed ha fallito. Ha creato una 
sua impresa nazionale, la Com-
pagnia internazionale per Pin-
formatica* (CII). ma e co-
stretta a cercare Palleanza di 
imprese USA e lo sbocco sul 
mercato statunitense. E la 
Francia aveva alcuni obbiet-
tivi nazionali connessi al cal
colatore nazionale — una bom-
ba atomica da provare. dei 
missili da mettere in orbita 
— esauriti i quali rimane-
vano solo dei c miseri obiet-
tivi civili ^. economici. E l'ln-
ghilterra non riuni. a suo 
tempo, le sue industrie elet-
troniche nella International 
Computer Limited? Erano i 
tempi in cui un govemo la-
burista si costituiva con Ia 
promessa di una rivoluzione 
tecnologica, cercando di co-
stitutrne le basi, pero, riu-
nendo le sparse membra del 

II 19 marzo mezzo milione di crtfadini di Saigon sfidarono le truppe USA 

NEL '50 LA PRIMA SCONFITTA 
DEGLI AMERICANI IN VIETNAM 

Una grande manifestazione di massa che fece fallire la parata dimostrativa aeronavale - il pro-
messo aiuto ai francesi e il disegno di sostituirli- II comizio interrotto dalle bombe lacrimogene 

Enzo Roggi 

All'inizlo del 1950 Saigon 
contava un milione e mezzo di 
abitanti; cinque anni prima 
ne aveva solo trecentomila. 
Questa immigrazione di conta-
dini — fuggiti dalle campagne 
occupate immiserite dalla 
guerra, dairaumento dei prez-
zi e dalla svalutazione della 
piastre — non rese la cittk 
una metropoli, non le dette 
Taspetto di quella grossa ca
pitate che i francesi volevano 
costruire per i loro govern! 
vietnamiU e sostituire a Pa-
rigi ' per dare - un'immagine 
delle guerra coloniale piii rl-
spondente alle loro intenzioni, 
quelle di costruire un esercito 
aU'imperatore Bao Dai e far 
scorrere (h la strada che se-
guira Nixon vent'anni dopo) 
soprattutto sangue indocmese. 
Alcuni ostacoli rendevano ir-
realizzabile tale progetto: in 
pnmo luogo la situazione mih-
tare, volgendo a favore delle 
forze di liberazione del Viet-
minh, toglieva agli occupanti 
il terreno sotto I piedi e nello 
stesso tempo ogni possibile 
piano di prospettiva coloniz-
zatrice ad una * madre pa-
tria» che gift non riusciva a 
sopportare le spese del conflit-
to; ed in secondo luogo que
sta stessa capitale stava rapi-
damente trasferendosi a Wa
shington, all'indomani della 
vittoria della rivoluzione in 
Cina ed alia vigilia dello scop 
pio delle ostilita in Corea. 
L'Asia orientale stava diven-
tando il confine occidentale 
degli SUti Uniti che gia pen 
savano di assumere in pro
prio « la difesa dell'Asia dal 
comunlsmo » e quindi di ogni 
forma di lotta di lndipenden-
za contro la dominazione oc
cidentale. 

Per queUo che rlguanU l l n -

docina nel febbraio dl quel-
1'anno il govemo dl Washing
ton aveva riconosciuto gli 
« stati associati » costituiti dal 
francesi nella penisola (il 
Vietnam di Bao Dai, la Catn-
bogia, il Laos), primo passo 
per un successivo accordo di 
• mutua assistenza » e per la 
creazione delle basi di un in
tervento a lungo termine. In 
questo modo le tapp?, che se-
gnarono l'inizio dl un'interfe-
renza destinata ben presto a 
trasformarsi in presenza di-
retta, militare e politica, furo-
no bruciate in pochl mesi, con 
l'invio di massicci aiuti al cor-
po di spedizione francese (al
ia meta del "53 saranno sta
ti inviati dagli Stati Uniti. 
con uno sforzo contenuto nei 
limiti imposti dalla guerra di 
Corea. 218 milioni di cartucce. 
1^00 automezzi militari, 20.000 
mezzi di trasporto, 300 aerei 
da combattimento. 325 imbar-
cazioni o mezzi da sbarco, 
14.000 apparecchi radio, 
142.000 armi individuali e 14 
milioni di obici), con mission! 
militari mandate ad ispeziona-
re le zone d'operazione e con 
il progetto di una parata di
mostrativa aeronavale, nelle 
acque e nei cieli del Vietnam 

II significato della tv is i ta 
d'amicizia» della flotta statu
nitense del Pacifico e di an
nunciate manovre congiunte 
con le forze francesi era chia-
ro: non si trattava soltanto 
di mtimidire la resistenza di 
Ho Ci Min e di appoggiare 
moralmente la politica colo
nialist* di Parigi, e'era bens] 
il tentalivo di porre un piede 
In Indocina, di sancire un 
« diritto neo-coloniale » che si 
sarebbe precisato ben presto 
oltre le stesse intenzioni: dap-
prlroa spendere soldi per far 

scorrere sangue francese, pol 
sostituire l'alleato europeo nel
la zona, come awenne nel '54. 
Ma questa visita segnb an
che un awenimento diverso, 
quello che i vietnamiti ricor-
dano come la prima sconfit-
ta americana nel loro paese. 
La data e il 19 marzo del 
1950, ventun'anni fa. n teatro 
fu Saigon. I protagonisti fu-
rono mezzo milione di saigo-
nesi che raccolsero la sflda 
e costrinsero la flotta ameri
cana ad andarsene con una 
manifestazione che duro quasi 
una giomata 

II 18 marzo due cacciator-
pediniere statunitensi, la SU-
ckell e VAnderson, dopo aver 
risalito con il gran pavese inal-
berato il fiume di Saigon, ap-
prodarono al porto militare 
della « capitale v, mentre por-
taerei ed altre navi da guer
ra erano alia fonda in mare; 
nel pomeriggio i marinai 
« ospiti » in libera uscita pas-
seggiarono per i boulevards 
imbandierati con i color! fran
cesi e americani. L'appunta-
mento era per 1'indomani e 
quel pomeriggio non si verifi-
carono incident!. Ma alle otto 
della mattina del 19, dopo che 
nella notte il maqnis aveva 
tirato colpi di mortaio sul 
potto militare, senza pert) col-
pire le due cacciatorpediniere, 
la folia si radunb nel cortile 
e nelle strade vicine alia scuo
la Ton Tho Tuang, nei press! 
del grande mercato, nel cuore 
della citta, dove una delle 
component! delta' resistenza, 
la «Delegazione dei rappre-
sentantl di Saigon* aveva in-
detto la manifestazione. Aveva 
appena cominciato a parlare 
Nguyen Huu Tho. un glovane 
awocato allora dirigente del
la « Delegazione » ed ora pre-

sidente del FNL e del Gover-
no rivoluzionario prowisorio, 
quando la polizia attacco con 
le bombe lacrimogene la folia. 

n comizio fu interrotto, ma 
dopo un attimo di sbandamen-
to mezzo milione di persone 
travolse gli agent! e dette vita 
ad un corteo che ben presto 
diventb padrone della citta. 
Pocne vecchie fotografie pub-
blicate allora mostrano i fa]6 
con cui furono bruciati cartel-
li di propaganda francese e le 
bandiere che pavesavano Sai
gon; mostrano edifici pubblici 
occupati e la StickeU e VAn
derson che ridiscendono il fiu
me, dopo rannullamento del
la • visita d'amicizia* e la 
soppressione delle nuove ma
novre aeronavali congiunte. 
Non mostrano pert) le auto-
blinde ed i carri armati che 
attaccarono qua e la la folia, 
la polizia francese e di Bao 
Dai che aprt il fuoco sui di-
mostranti uccidendone sette; 
tale fu infatti il bilancio di vi-
te umane dl una giomata di ri-
volta che costrinse la flotta 
americana ad andarsene e che 
Impedl l'attuazione di cosi mi-
nacciose manovre, che umili6 
ed inflisse una prima sconfit. 
ta al govemo di Washington. 
• Agli occhl dei saigonesi — 
scrisse piii Urdi Nguyen Huu 
Tho, ricordando quella gioma
ta — il nemico potenziale, 
llmperialismo statunitense, 
era apparso chiaramente die-
tro il nemico principale di 
quel momento, il colonialismo 
francese. II popolo vietnamita 
cap! cosi quale fosse il suo 
nemico piu pericoloso e que
sto, secondo me, fu di grande 

lmportanza per lo sviluppo del
la lotta*. 

Renzo Foa 

piu vecchio capitalismo del 
mondo. La ICL. che pure e 
un gigante col suo 3,9% del 
mercato mondiale dei calcola
tori. cerca l'aiuto della Inter
national Data e lo sbocco sul 
mercato statunitense. 

Unici portatori di velleita. 
data la loro favolosa ricchez-
za finanziaria, sono rimasti i 
tedeschi che vogliono spinge-
re la Siemens a fondersi con 
l'AEG. per il settore calcola
tori, sulla base di un t primo 
stanziamento » statale di 700 
miliardi di lire. 

Tutti ragionano sul merca
to potenziale. Entro l'anno 
duemila. forse molto prima. 
il calcolatore avra un merca
to maggiore di quelli del pe
trolio e dell'automobile. I 60 
mila calcolatori istallati in 
venti anni negli Stati Uniti 
costituiscono la pietra di pa-
ragone: cosi, fatti i conti in 
base alia popolazione e al 
reddito. si trova che l'ltalia 
e in ritardo di sei anni su
gli Stati Uniti, e che. di con-
seguenza. di qui al 1975 dob
biamo acquistare esattamente 
6.665 calcolatori, per passare 
dagli attuali tremila a 9.675, 
appunto. Calcoli piu o meno 
fondati. Eppure la nostra pri
ma contestazione riguarda. ap
punto gli sviluppi futuri del 
mercato. Noi vediamo infatti 
nella diffusione del calcolato
re in base alia attuale strut-
tura economica. una distor-
sione profonda nell'uso di un 
prodotto scientifico ed un osta 
colo sostanziale al suo pieno 
impiego. 

Stiamo all' esperienza. II 
primo calcolatore e stato in-
stallato (su basi commercia-
li) nel 1951. In soli 15 anni 
si sono susseguite tre gene
razioni di calcolatori. La tec-
nologia fondamentale del cal
colatore, cioe, e cambiata tre 
volte in uno spazio di tem
po inferiore a quello di una 
generazione umana. Al l'inizio 
era la valvola termoionica al
ia base del funzionamento, 
del calcolatore; essa ne ha 
consentito l'impostazione lo
gics . Ma il progresso decisi-
vo si e avuto con la scoper-
ta del transistor (1955) che 
ha aperto la via a tutta una 
serie di perfezionamenti ba-
sati sulla riduzione d'ingom-
bro deU'elemento di base del 
calcolo elettronico. Potenze di 
calcolo sempre piu grandi si 
sono potute riunire entro una 
macchina di dimensioni adat-
te al Iaboratorio. all'ufficio. 
al magazzino. persino ad una 
scuola o ad un ospedale. 

Vediamone le conseguenze 
economiche. AU'inizio con la 
spesa di un dollaro si pote-
vano ottenere 600 operazio-
ni «d'uso commerciale> e 
3.500 cd'uso scientifico ». Con 
il calcolatore della terza ge
nerazione dalla spesa di un 
dollaro si possono ottenere 
I milione e 230 mila opera-
zioni commerciali e 508 mila 
di calcolo scientifico. II pro
dotto scientifico « calcolato
re » e divenuto. nel giro di 
quindici anni, un moltiplica-
tore gigantesco dell'energia 
umana. Esso contiene senza 
dubbio in se la potenzialita 
di un cambiamento radicate 
nelle condizioni della produ
zione. Ma questo cambiamen
to. in realta, e ben lontano 
dal verificarsi neU'economia. 

In primo luogo, fra gli 
stessi calcolatori istallati (per 
lo piu in affitto), vi e un 
grado di utilizzazione molto 
limitato. Si parla anche del 
15% della potenzialita. ma e 
un campo di sabbie roobili. 
II primo. naturale fattore di 
sottoutilizzazione del grande 
calcolatore e. quasi sempre. 
Ia sproporzione fra la mac-
china e il reale fabbisogno 
di calcolo dell'azienda che lo 
impiega. Per sua natura il 
calcolatore nasce con carat-
teristiche di potenza talmen-
te elevate da proporsi, nei 
confronti delle imprese. come 
un'infrastruttura pubblica, un 
servizio che decine o centi-
naia di imprese utilizzerebbe-
ro bene in comune. Ma l'im-
presa, nel sistema capitalisti
co. e un microcosmo che tro
va le sue ragioni vftali non 
solo nell'autonomia. ma tal-
volta persino nella contrap-
posizione alia societa. Ecco 
dunque che la utilizzazione 
in comune del calcolatore e 
reccezione; la regola e Ia sot
toutilizzazione o la rinuncia 
ad usarlo. 

Adeguarsi al mercato, in 
questa situazione, significa 
sforzarsi di produrre calco
latori meno potenti, piu fles-
sibili. E* quello che l'mdu 
stria fa. Ma le possibilita di 
successo sono 1 imitate su un 
secondo fronte. quello della 
capacita di utilizzare il cal
colatore. 

II calcolatore e una mac , 
china in senso integrale. Ese 
gue quello che gli si chiede 
e da, quindi, in proporzione 
alia capacita di impostarvi 
programmi di lavoro. H buon 

risultato lo si elabora prima 
di metterlo nel calcolatore, 
fuori di esso. In base alle 
elaborazioni esterne il calcola
tore diventa flessibile. abbrac-
cia situazioni piu ampie o 
piu circoscritte. fa dei rozzi 
lnvori di aggiornamento del
la situazione di un magaz
zino di merci o analizza qua-
litativamente i risultati di 
una complessa gestione azien
dale. La capacita di lavoro 
del calcolatore e attivata dal
la capacita di chi lo impie
ga. 

In ritardo 
di sei anni 

L'ostacolo ad introdurre il 
calcolatore e dunque I'impre-
parazione degli uomini cui 
sond affidate le imprese. la 
amministrazione pubblica, la 
scuola stessa. Nella situazio
ne del mercato, si cerca di 
superarlo offrendo in vendi
ta. accanto al calcolatore. il 
servizio della elaborazione dei 
programmi. dell'assistenza al 
personale che dovra usarli. 
dello studio dell'applicazione 
della macchina a realta di
verse e con diversa dinami-
ca. Questo servizio e il modo 
piu diretto, nella situazione 
data, di scavalcare la diffi-
colta della sostanziale man-
canza di cultura che. in ba
se alle sue esigenze puramen-
te strumentali. l'organizzazio-
ne capitalistica del lavoro in
duce negli uomini che pure 
hanno la responsabilita della 
cosidetta « direzione manage
r i a l ^ 

Ma e chiaro che l'ostacolo 
e affrontato parzialmente e, 
ancora una volta. mettendo 
in moto il meccanismo selet-
tivo, in base al quale si equi-
paggera per primo chi ha 
piu profitti o comunque chi 
e meglio finanziato; mentre 
al livello della organizzazio-
ne della direzione e del la

voro si affermera una nuova 
netta separazione fra chi e 
capace di intendere il lin-
guaggio del calcolatore e chi 
no. irrigidendo ulteriormente 
nella specializ/azione una po- , 
tenzialita che si presenta. al-
l'inizio, come formidabile mnl-
tiplicatore delle capacita pro
duttive dell'uomo. 

Alcune conseguenze macro-
scopiche: 1) si equipaggera 
per prima la grande impre
sa (l'ltalsider. i'Alitalia). men
tre la miriade delle piccole 
imprese. industriali o agrico-
le. rimarra sistematicamente 
esclusa: 2) fra due servizi 
— ospedali o banca; scuola 
o societa di assicurazioni — 
utilizzera per primo il cal
colatore quello d ie ne nca- • 
va diretti profitti (la ban
ca. la societa di assicurazio 
ne) e non quello che da il 
risultato economico soc ale 
piu elevato (eliminazione del
le permanenze in ospedale 
con analisi istantanee; mse-
gnamento di piu alto livel
lo); 3) fra due servizi pub
blici — anagrafe fiscale o ana-
grafe demografica — si equi-
paggera per primo quello che 
implica un « rendimento » ti
po razionalizzazione capitali
stica rispetto a un rendimen
to tipo risparmio di lavoro 
sociale; 4) la nascita del cal
colatore a impiego multipro-
grammi con relative infra-
strutture (calcolatori delle 
universita con utilizzazione 
« a ore » da parte di utenti 
esterni; trasmissione dati su 
rete telefonica: banche dei da 
ti) si modella non sulla base 
dell'inventario dei bisogni a 
base territoriale. bensi sul 
raggruppamenlo di interessi. 

Appare cosi fin troppo chia
ro perche falliscono i < piani 
calcolo > e si presenta come 
una necessita inevitabile di 
questo sistema l'abbandono 
del settore alia concentrazio-
ne in poche societa trans-
nazionali. 

Renzo Stefanell i 
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