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Le affinita con la cittd 

scelta per esservi sepolto 

STRAVINSKI 
EVENEZIA 

Gli itinerari tra i ricordi, con la nostalgia della 
patria lasciata alia vigilia della prima guerra 
II pianoforte issato dal canale alia sua stanza 
II «Cantico sacro» nella Basilica di San Marco 

II desiderio di Stravinski 
di esscre scppcllito a Vene-
zia e un gesto sentimenta-
le che nessuno avrebbe 
aspcttato da lui. Perche 
Stravinski s'era fatto si ve-
neziano — come Stendhal 
un secolo prima s'era fatto 
milanese — ma senza gesti 
esteriori, con quello stile, 
tra il sobrio e l'ironieo che 
gli faceva dire: « E' troppo 
difficile scrivere la mia mu-
sica secca in questa umidi-
ta veneziana >. 

La citta era una vecchia 
conoscenza. Gliel'aveva mo-
strata Diaghilev alia fine del 
1911, quando, dovendo rin-
viare la prima della Sagra 
della Primavera. gli aveva 
offerto un viaggio di conso-
lazione a Budapest, a Lon-
dra e a Venezia: « Tre citta 
nuove per me — dice il mu-
sicista in uno dei suoi diari 
— e da allora sempre ama-
te». Diaghilev a Venezia 
doveva tornare per morirvi 
nel 1929. E' strano rilegge-
re oggi il breve racconto di 
una gita a Torcello steso da 
Craft nell'agosto del 1956. 
Graft, il famulo fedele della 
vecchiaia del musicista! no-
ta con una punta di diverti
mento che « Stravinski, su-
perstiziosamente. rifiuta per-
sino di avvicinarsi all'isola » 
dove l'amico Diaghilev era 
sepolto. Forse aveva gia 
scelto il proprio posto e non 
voleva avvicinarsi alia pro
pria tomba. 

II Festival 
del 1925 

In effetti questa idea do
veva maturare in lui assie-
me al sentimento della pro
pria affinita colla Serenissi-
ma. Un'affinita riscoperta 
assieme alia nostalgia della 
patria, lasciata alia vigilia 
della prima guerra e ritrova-
ta mezzo secolo dopo, nel-
l'intermezzo di un viaggio 
breve e trionfale. II rianda-
re verso le antiche memo-
rie e proprio della vec
chiaia. Non v'e dubbio che, 
in questo alone di ricordi, 
egli dovesse awertire in 
modo particolare quanto di 
orientate — e quindi di rus-
so — vive nelle antiche pie-
tre di Venezia, nelle cupole 
bizantine, nella atmosfera 
della cittagatta come dice-
va l'amico e poeta inglese 
Auden. 

Certo e che Stravinski e i 
veneziani cominciarono a 
scoprirsi tardi. Nel 1925, 
quando egli esegue al Festi
val la propria Sonata, il 
successo e soprattutto mon-
dano ed egli si aggira, cc-
me un principe in esilio, nei 
saloni di Palazzo Contarini, 
in un'atmosfera (dice Mali-
piero) da alveare, «tanto 
ronzano gli erre dei mon-
cherr». Nove anni dopo, 
nel '34, l'ambier.te e il me-
desimo ed egli vi lascia ca-
dere il suo Capriccio col fi-
glio Sulima come pianista. 

Nel 1951 non si tratta piu 
di un'opera di media impor-
tanza, ma del lancio del 
tres grand bateau (parole 
sue), ossia della Camera 
del Libertino. Un enorme 
pianoforte viene sollevato 
dal canale sino alia finestra 
del secondo piano dell'Hotel 
Bauer. « Nei giorni seguen-
ti — nota Craft — leggeri 
suoni sfuggono attraverso 
la porta, sempre le medesi-
me note, come se accordas-
sero il piano. II personale 
dcll'albcrgo sembra molto 
sollevato. Evidentemente es-
so si aspettava di sentirlo 
comporre come Liszt o Choj 
pin nei film, con cascate di 
suoni e passaggi tempesto-
si. Piu tardi egli confida: 
"I miei fratelli mi chiama-
vano sempre Vaccordatore, 
perche ripetevo in continua-

Oggi a San Marco 
il rifo funebre 

La talma di Igor Stra
vinski * giunta feri in Italia 
per trovare sepoltura, se
condo il desiderio espresso 
dal grande artista, nella se-
zione russa del cimitero di 
San Michele a Venezia. Sul-
I'aereo proveniente da New 
York viaggiavano la vedova, 
Vera De Bossel Sodeikin, le 
flglie Rita Kristiansen e 
Lillian Woodward, insieme 
con il direttore d'orchestra 
americano Robert Craft, che 
e stato amlco ed editore per 
oltrc venfanni del musicista. 
I I solenne rito funebre sar i 
celebrato stamane nella Ba
silica di San Marco, dove 

.I'orchestra della Fenice ese-
guira brani di Stravinski, 
ultimo, solenne omaggio al 
compositore che ha lasciafo 
wn segno nella nostra epoca. 

zione una nota che mi pia-
ceva" ». 

Con questo gusto del par
ticolare prezioso, Venezia e 
Stravinski si scoprono una 
altra affinita. E il rapporto, 
mantcnuto discreto e quasi 
segreto, si fa esplicito nel 
settembre del '56 quando 
Stravinski dirige nella gran
de basilica il suo Cantico 
Sacro dedicato a San Mar
co. Una punta di mondani-
ta, certo, non manca nep-
pure qui. Stravinski s'era 
convertito assieme alia fe-
de e alia dodecafonia ed era 
incerto per quale delle due 
conversioni fosse stata scel
ta la basilica bizantina. II 
Patriarca, Roncalli, solleci-
tato dal maestro per l'uso 
della chiesa, 1'aveva conces-
sa benevolmente assicuran-
do che, secondo la sua espe-
rienza nelle nunziature di 
Sofia e di Istanbul, gli orien-
tali sono piu religiosi dei 
cattolici. Stravinski non ave
va detto ne si ne no. Al 
momento non era affatto 
chiaro, neppure a lui, di 
che tipo fosse la sua reli
gioner cattolica, ortodossa o 
personale. 

Non fu chiaro neppure 
dopo. Ne la basilica, di San 
Marco, carica d'oro e piena 
di abiti da sera, non meno 
sontuosi della porpora del 
patriarca, si prestava a sug
gestion! mistiche. Stravinski, 
sul podio, dirigeva con quei 
gesti un po' goffi e mecca-
nici che gli erano propri; 
gli esecutori cercavano di 
interpretarli, ancora un po* 
frastornati dalle discussioni 
del pomeriggio tra Stravin
ski e Craft attorno al tem
po giusto per il Surge Aqui-
lo. Craft non lo trovava e 
Stravinski, come se l'autore 
non fosse lui, neppure. La 
faccenda rimase incerta si-
no all'ultimo momento. 

Comunque, da allora, il 
problema della religiosita 
stravinskiana si pose assie
me a quello della sua pre-
senza a Venezia. La sala 
grande della Scuola di San 
Rocco vide nel settembre 
del '58, Stravinski dirigere 
tra i grandi quadri del Tin
toretto le sue Lamentazioni 
di Geremia Profeta- Era 
piu vecchio e piu pesante. 
I pantaloni larghi, alia rus
sa, cadevano in ampie pie-
ghe; gli occhi s'erano fatti 
piu piccoli e il naso piu 
grande sopra i baffetti ta-
gliati corti; correva voce 
che il maestro iosse amma-
lato e, negli ambienti della 
avanguardia musicale, dove 
la presenza di Stravinski 
sembrava un'offesa all'om-
bra troppo assente di 
Schoenberg, si facevano 
correre voci maligne sugli 
alti cachets pretesi dal rus-
so. Le Lamentazioni sbara-
gliarono le malignita: an-
che se il corpo era stanco, 
sembrava che una nuova 
giovinezza animasse il com
positore. Indifferente alia 
cattiveria, proprio come un 
autentico veneziano, se ne 
stava nelle ore vuote a cro-
giolarsi al sole in uno dei 
famosi caffe sulla piazza di 
San Marco dove Dal Fab-
bro lo sorprese mentre in-
tratteneva un gatto parlan-
dogli in russo perche, egli 
diceva, «il faut toujours 
parler au chat dans sa lan-
gue maternelle! ». 

Incontro con 
Malipiero 

Due anni dopo, quando 
torno al Festival per diri
gere alia Fenice la trascri-
zione dei Madrigali di Ge-
sualdo da Venosa si appog-
giava al bastone o al brac-
cio della moglie e di un 
amico che lo sostenevano a 
falica. Nel name di Gesual-
do aveva fatto la pace con 
Gian Francesco Malipiero 
che, una quindicina d'anni 
prima, aveva scritto su di 
lui un libretto maligno; in 
compenso Malipiero, rice-
vendolo nella sua misterio-
sa casa di Asolo, gli aveva 
regalato una rara edizione 
dei madrigali. I giovani del-
I'avanguardia, invece, as
sieme ad alcuni vecchi cri-
tici, misuravano con aria 
scandalizzata i sci minuti e 
qualche secondo dell'opera 
stravinskiana, paragonando-
li ai milioni del compenso. 
Lo chiamavano (ricorda an
cora Dal Fabbro) il « mer-
cante di Venezia». Chissa 
se l'ha mai saputo? D'altron-
de non nascondeva di esse-
re avaro. Al contrario, lo 
ostentava colla tranquilla 
impudicizia di un gcnio cui 
tutto e permesso, anche le 
piccole virtu. E i veneziani, 
in fondo, lo amavano anche 
per questo. 

Rubens Tedeschi 

ILIMITI DI OGGI E LE POSSIBILITY FUTURE PER L'IMPIEGO DEI CALCOLATORI 
LTBI ha potuto 
schedare 86 milioni di 
cittadini americani, 
due terzi della 
popolazione adulta 
II discorso 
sull'uso politico che 
si pud fare dei cervelli 
elettronici. 
L'ospedale automatico 
diventa realizzabile 
attraverso un servizio 
sanitario unitario. 
La programmazione 
dell'economia e il 
problema di chi decide. 
Le condizioni 
per una utilizzazione 
piena del potenziale 
del computer 

Gallimard pubblica un inedito del 

grande scrittore: « Morte felice » 

II primo «straniero> 
di Albert Camus 
II Mersault del 1941 k il fratello maggiore delpersonaggio descritto nelromanzodel'37 e chiu-
so in un cassette. - Un'opera autobiografica, tra la ricerca della felicita e I'attesa della morte - II 
lontano sogno di un geniale giovane di ventitrfc anni che sa quello che vuole e quello che pub 

Una scena del film di Visconti, tratto dal romanzo di Camus e interpretato da Marcello Masfrolanni 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, aprile 

Tra qualche giorno 1'editore Galli
mard presentera nelle librerie il primo 
volume dei c Quaderni di Albert Ca
mus >. come gia aveva fatto per i 
«Quaderni di Jean Cocteau» e per i 
«Quaderni di Marcel Proust >: appa-
riranno cioe per la prima volta, in ordine 
:ronologico, opere e abbozzi di opere. ap-
punti, note dove 1'autore dello «Stra-
niero > e della « Peste» aveva Iucida-
mente e segretamente registrato le sue 
cadute. Ie sue avanzate. le sue sco-
perte lungo la «travolgente avventura 
di scrivere >. 

Morto a quarantasette anni in un 
incidente automobilistico. Albert Camus 
— che tre anni prima era stato coro-
nato dal Premio Nobel — non ha certo 
bisogno di essere scoperto o riscoperto 
essendo collocato ormai nella sfera de 
gli scrittori piu profondi e significativi 
del nostro tempo: e i moltissimi studi 
fioriti attorno alia sua opera e al signi-
ficato di essa come presentimento c 
intuizione della disfatta dell'uomo di 
fronte all'assurdo universo, sembrano 
aveme chiarito i sensi piu nascosti. 

Eppure quella morte immatura alle 
soglie di un universo in piena trasfor-
mazione e popolato di uommi sempre 
piu in crisi davanti ad esso sollecita 
ogni giorno di piu la nostra curiosita a 
sapere quale cammino avrebbe preso 
il pensiero di Camus, quale altre ana-
lisi c> avrebbero dato dell'uomo. quale 
altro Mersault sarebbe uscito dalla sua 
spietata osservazione del mondo e del
la societa. E poiche questa curiosita e 
destinata a rimanere per semore insod-
disfatta. la pubblicazione dei < Quader
ni > ci ofTre in compenso l'occasione 
di rileggere Camus fin dalla sua na-
scita alia letteratura attraverso pagine 
che nessuno ha ancora letto e che po-
trebbero darci a lire chjavi per arrivare 
alia conoscenza del suo uomo « stranie-
ro a se stesso e al mondo >. padre di 
tanti altri personaggt che di poi hanno 
popolato la letteratura contemporanea. 

La prima scoperta sicura, straordi-
nariamente interessante dal punto di 
vista della biografta di quest'uomo eter-

namente solo davanti all'assurdita del-
1'universo, che sostituisce al dubbio si-
stematico. cartesiano la rivolta siste-
matica e tuttavia sterile (*Mi ribello. 
dunque esisto >), e che il Mersault dello 
<Straniero> nato verso 0 1941, aveva 
un fratello maggiore in Patrice Mer
sault, personaggio centrale di c Una 
morte felice », il primo romanzo scritto 
da Camus tra il 1937 e il 1938 e da lui 
chiuso un bel giorno in un cassette e 
abbandonato per sempre mentre gia 
prendevano forma le idee delle opere 
successive che dovevano dargli la fa-
ma e la gloria. 

«Una morte felice > occupa in fatti 
tutto il primo volume dei c Quaderni» 
e in essa — ha scritto Roger Quilliot — 
pur tra infinite imperfezioni Camus vi 
e presente «tutto intero col suo disor-
dine naturale. con certi effetti teatrali 
ma anche con la sua preoccupazione 
della morte, il suo gusto violento di 
felicita e di semplicita >. 

Nel 1937 Camus ha appena ventitre 
anni. ha gia pubblicato un saggio let-
terario, ha gia steso un primo progetto 
per «Caligola» ha lasciato il Partito 
comunista algerino sotto I'accusa di 
trotzkismo. viaggia attraverso I'Alge-
ria con una compagma tea tra le di cui 
e ranimatore e finalmente. come Cor-
tez. decide di bruciare dietro di se le 
navi e di lanciarsi nella grande av
ventura di scrivere. Inizialmente inti-
tolato «II Giocatore * il romanzo sj 
sviluppa e diventa piu tardi c Una mor
te felice > cioe la morte di un uomo. 
Patrice Mersault. che come Camus e 
minato dalla tubercolosi. come Camus 
vive una doppia vita, intellettuale brfl-
lante tra i suoi amici della borghesia 
coloniale di giorno, e povero diavolo 
la sera nella sua misera casa del quar-
tiere sottoproletario di Belcourt. ad AI 
geri. 

Mersault-Camus vive questa doppia 
vita tra la ricerca della felicita e la 
attesa della morte. il gusto di vivere 
e l'educazione a morire fino a trovare 
la serenita nel rifiuto dei principii assi-
milati. 

Opera autobiografica per eccellenza. 
che ci riporta ai viaggi che Camus 
compie per ragioni di salute, alle ami-

cizie. agli amori, alle strade della sua 
vita di ventitre anni, < Una morte fe
lice » e un po* come un fiume in piena 
dove galleggiano come tronchi strappati 
dalla corrente tutti i motivi di una ri
cerca appena abbozzata. Camus insom
nia vi versa dentro tutto quello che 
ha gia cominciato a scoprire, tutti i 
problemi che cominciano gia a tormen-
tarlo. tutti i temi che poi sviluppera 
piu ampiamente e distesamente in al
tre opere. 

«Una morte felice > e dunque ope
ra sbagliata « per troppo vigore » e per 
non sufilciente rigore. il grande sogno 
di uno scrittore di genio che a ventitre 
anni pensa di poter dire tutto fin dalla 
sua opera prima. 

Ma Camus ha il senso delle propor-
zioni, sa quello che vuole e quello che 
pud. Nel 1938 si propone di riscrivere 
ccmpletamente il romanzo. poi altri 
disegni lo prendono e stavolta intera-
mente. senza dispersione. Nasce «Ca-
ligola» e comincia a premere in lui 
un altro Mersault, quello dello cStra-
niero ». E questa < Morte felice > ad un 
certo punto gli appare troppo carica: 
allora decide di abbandonarlo definiti-
vamente. Non senza tuttavia avere co-
scienza che di li partono altre opere 
e che certe pagine potranno essere ri-
prese. e verranno riprese infatti piCk 
tardi per lo < Straniero » anche se tra 
i due Mersault la parentela e stretta 
ma non troppo e la morte del primo. 
ucciso dalla tubercolosi. non ha niente 
in comune con la morte del secondo, 
accettata senza difesa. come rivolta, 
dalle mani del carnefice. 

Delia « Morte felice » Camus aveva 
parlato soltanto a qualche critico. E 
dunque pochissimi conoscevano l'esi-
stenza del primo Mersault ma molti. 
per contro. sapevano che Camus, qual
che tempo prima della sua morte. ave
va messo mano ad un nuovo romanzo 
dal titplo «D primo uomo >: questa 
opera incompiuta. formera il contenu-
to del secondo o del terzo dei < Qua
derni > che finalmente Gallimard si e 
deciso a pubblica re a undici anni dalla 
morte dello scrittore. 

Augusto Pancaldi 

ad alcun privato esercente 
l'attivita medica. Questo sot-
tolinea anche il necessario 
passaggio da una etica indi
viduate della professione me
dica ad una etica sociale. 

Un caso con implicazioni po-
co diverse e quello della auto-
mazione dei servizi civili che 
oggi fanno capo alle ammini-
strazioni comunali. provinciali 
e regionali. Esso e stato stu-
diato in Italia con il « Proget
to Etniria >. il quale prevede 
di collegare i nove capoluoghi 
provinciali della Toscana ad 
un unico elaboratore centrale. 
da utilizzare in comune per 

servizi cMe vanno dal bilancio 
comunale alia tenuta dell'ana-
grafe. In partenza, in questo 
ca^o. e stato saltato I'ostaco-
lo., costituito dalla eventualita 
di delegare a centri di elabo-
raz'one privati o separati dal
le rappresentanze politiche. il 
compito della preparazione e 
tenuta del complesso-calcola-
tore. La nuova strumentazione, 
infatti. deve realizzare anzi-
tutto un potenziamento del 
centro di decisione democrati-
co. della sua capacita di pren-
dere ed attuare decisioni in 
proprio, e cio implica una non-
delega della gestione 

Quando aumenta l'errore 

Vi sono gia, nella realta e nei progetti d'oggi, gli esempi in base ai quali si pud 
capire a quali condizioni politiche il calcolatore elettronico puo essere strumento 
di liberazione o di terrore per l'uomo. Parleremo di questi esempi che chiariscono 
la potenzialita politica di questo nuovo strumento tecnico. Negli Stati Uniti I'FBI ha potuto im-

magazzinare nella memoria dei propri calcolatori tutto cio di cui essa e venuta a conoscenza. 
di volta in volta. a proposito di 86 milioni di cittadini. due terzi della popolazione adulta degli 
Stati Uniti. Di essi 10 milio
ni hanno subito degli arre-
sti. magari per motivi banali. 
ma gli altri sono finiti nella 
schedatura della macchina per 
i motivi piu vari ed impensabi-
li. Questa non e Tunica banca 
di dati cui puo ricorrere l'au-
torita pubblica negli Stati Uni
ti. Chiunque abbia ricevuto. 
in qualsivoglia occasione. aiu-
ti dall'assistenza sociale e sta
to schedato: altri 26,2 milioni 
di persone. 

• II Pentagono ha schedato 7 
milioni di persone che hanno 
avuto a che fare con i suoi 
uffici; l'amministrazione degli 

" ex militari ne ha schedati al
tri 13.5 milioni; il Servizio per 
i redditi fiscali interni 75 mi
lioni: il Dipartimento dei tra-
sporti 2.6 milioni (licenze di 
trasporto); il Dipartimento 
delle abitazioni 4.5 milioni di 
cittadini che hanno avuto il 
sussidio-casa; il Dipartimen
to della Giustizia 13,8 milio
ni di cittadini che hanno par-
tecipato a manifestazioni qua-
lificate come «disordini ci
vili ». 

Al confronto. il SIFAR in 
Italia e una misera impresa 
artigianale. E infatti 1'anagra-
fe fiscale italiana. con i suoi 
13 milioni di nomi su nastro 
magnetico connessi a qualsia-
si operazione che abbia com-
portato il pagamento di una 
tassa. rappresenta uno stru
mento gia assai piu vasto e 
penetrante per entrare nella 
vita privata del cittadino. La 
questione non e sulla possibi-
lita di vietare o meno queste 
schedature. E' la qualita stes-
sa dello Stato che viene in 
discussione. poiche ovunque 
vi sia la possibilita di un uso 
arbitrario. non control la to. 
pud aversi 1'invasione piu bru-
tale nella vita privata dei cit
tadini. Nell'epoca dei calco
latori lo stato autoritario. po-
liziesco e una macchina che 
accentua la mostruosita del 
suo operare. E 1'arbitrio. oggi 
piu che mai. non d uno stato 
di necessity ma una scelta po
litica. Chi non vuole affianca-
re i Comitati tributari dei 
cittadini all'anagrafe tributa-
ria. facendo dipendere l'uso 
di questa da quelli. cerca di 
creare una situazione di arbi-
trio, nella quale l'acquisizjone 
dei dati e il k>ro uso sono de-
stinati a servire interessi par-
ticolari. 

Non minore rilevanza ha il 
progetto del cucidetto cospe-
dale automatico. organtzza-
to su basi nazionali. In prati-
ca esso verrebbe costituito 
mediante due sistemi affian-
cati: 1) un archivio nazionale 
di tutte le informazioni cli-
niche riguardanti ciascun sin-
gok) cittadino. da interpellare 
in qualsiasi momento. da un 
punto qualsiasi dei terminali: 
2) una unita ospedaliera nella 
quale un calcolatore specializ-
zato. automatizzando tutti gli 
esami bV>chimJci. bioelettrici. 
compila cartelle cliniche e dia-
gno«i. oltre a trasmettere al-
l'archi\io tutte le informazioni 
rilevanti per il futuro. 

Si comprende bene come la 
realizzazkme di un sistema 
come questo sia connessa alia 
costruzione di un Servizio sa
nitario unitario. al quale cia
scun cittadino abbia le mede-
sime possibilita di ricorso e 
dove siano esclusi interessi 
contrastanti e distinti fra le 
singole unita operative (pen-
siamo. paradossalmente. al-
l'uso corrente di « sequestra-
re > le radiografie oggi inval-
so da parte delle mutue o del
le cliniche private). La uti
lizzazione degli archivi non 
pud inoltre essere delegata 

Non sembrano pert ancora 
superati grossi ostacoli. Pri
mo fra tutti quello della unifi-
cazione dei servizi civili ai 
diversi Iivelli attorno al Co
mune. alia Provincia. alia Re-
gione. II parallelismo delle am-
ministrazioni statali. che si di-
vidono la tutela del cittadino 
senza mai incontrarsi. e oggi 
un ostacolo fondamentale alia 
semplificazione dei servizi am-
ministrativi. Un calcolatore 
per una intera regione e mol
to: il pericolo e che ad esso 
si affianchino tanti canali di 
trattamento dei dati. quante 
sono le molteplici canalizza-
zioni deU'amministrazione pub
blica. Ecco dunque un caso 
tecnico che merita di essere 
stud iato nel quadro delle de
cisioni politiche che riguarda-
no I'assetto istituzionale dello 
Stato. 

Le caratteristiche del cal
colatore tendono quindi ad im-
postare discorsi d'insieme. 
unitari. della struttura eco-
nomica. Era percio inevitabi-
le che rintroduzione dei cer
velli elettronici aprisse anche 
la discussione sulla program
mazione dell'economia. Se noi 
andiamo a vedere in che cosa 
oggi si traduce questo discor

so. non e'e da stare allegri. 
In Italia, ad esempio. e la 
Banca d'ltalia che raccoglie, 
centralmente. una massa in-
gente di informazioni, usando 
del privilegio delle funzioni 
di controllo che esercita sul si
stema bancario. Se cerchiamo 
una connessione fra questo 
strumento di informazione glo-
bale e simultanea e 1'esattezza 
(ed efficacia) delle decisioni 
prese negli ultimi anni dal-
I autorita monetaria nel cam-
po di sua competenza. trovia-
mo una congerie di errori pro
prio nei campi specifici della 
tempestivita e dell'entita dei 
movimenti monetari operati. II 
fatto e che l'informazione stes-
sa. filtrata attraverso il calco
latore, e priva di < oggettivi-
ta »: e il risultato di un si
stema dato. vizi compresi. Le 
decisioni sono ancora meno og-
gettive perche tendono a rica-
vare. da quei dati gia deriva-
ti. conclusion! ancora piu sog-
gettive. rispondenti a conce-
zioni ed interessi ben deter
minate II calcolatore, in que
sto caso. pud persino aumen-
tare le possibilita di errore in-
ducendo ad agire con rigide 
deduzioni. Iaddove vi e un 
mobile terreno di condizioni. 

Strumento a doppia faccia 
Era pert inevitabile che si 

cercasse 1'ottimizzazione del
le decisioni economiche usan
do anche il calcolatore. E* co-
si che oggi gli economisti so-
vietici sono impegnati nella 
elaborazione di un «sistema 
di funzionamento ottimale del
l'economia > che si basa. ap-
punto. sulla possibilita di trat-
tare in tempo brevissimo mi-
liardi di dati economici. Una 
rete di centri di calcolo che. 
collegati ad un elaboratore 
elettronico gigantesco. raccol-
gono e trasmettono in prima 
elaborazione tutti i dati del-
reconomia. II corrispettivo. a 
livello delle aziende, e un « si
stema automatico di gestio
ne >. nel quale si immettono 
tutti i dati ricavandone tutte 
le conclusioni necessarie. Tre 
Iivelli. quindi: singola impre
sa; centro raccolta ed elabo
razione dati: memoria e cen
tro elaborazione centrale dei 
dati. In che cosa. tuttavia. pud 
risultare « ottimale » un simile 
sistema di gestione economica 
se fl suo prodotto — chiama-
mole pure le sue direttive ci-
frate — dipendono. in definiti-
va. dalla scelta dei dati che 
si mettono aU'entrata? E' la 
qualita di questa scelta che 
decide. 

Vera e che in una economia 
capital istica gia una simile 
impostazione del programma 
economico e impossibile: nel-
I'azienda ci sono due forze. 
lavoratori e datoii di lavoro, 
le quali prospettano due scelte 

diverse e spesso contrapposte; 
ancor piu al livello di agglo-
merati regionali di imprese. 
Ma anche in un sistema ad 
economia statale il problema 
rimane pur sempre quello. a 
vari Iivelli. della qualita delle 
scelte in base alle quali. poi. 
si formulano dati ed ipotesi. 

D calcolatore neH'economia 
si presenta dunque ancora 
una volta come lo strumento 
ottimo di una economia auto-
gestita a livello politico. Si 
tratti dei servizi pubblici. o 
dello Stato. o del sistema del
le imprese, il potenziale del 
calcolatore risulta sfruttabile 
appieno soltanto se saremo 
capaci di far esprimere a cia
scun livello. in forme demo-
cratkhe. la volonta collettiva. 
Lo strumento ottimo. quindi. 
di una economia in cui socia-
Iizzata non sia soltanto la pro-
prieta degli strumenti di pro-
duzione, ma anche i modi di 
formazione delle decisioni cir
ca il loro uso siano socializzati. 

Questa conclusione ci porta 
fuori degli schemi e del-
1'astrattezza di un puro e 
semplice contraddittorio con 
i propagandisti dell'impresa 
transnazionale. In realta. per 
chi vuol combattere la batta-
glia di un uso adeguato dei 
risultati della scienza al ser
vizio dell'uomo di oggi. non 
e'e bisogno di aspettare ne 
un*ora ne un giorno. Pud co
mincia re subito. 

Renzo Stefin^Ni 


