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• Oggi siamo qui riuniti per trac-
ciare un percoiso verso il future in 
un momenta in cui fate prevision! 
e p i i difficile che mai, ma anche in 
un momenta in cui le clrcostanze 
sono chiaramente favorevoli alia 

rapida diffusions di un salto tecnologlco nel 
campo dell'elaboiazione e della comunicazio-
nc di inlormazioni ulill a tutlo il genere umano. 
£ un percorso c he ha come approdo una nuova 
realla, Cosl come Cuomo in passalo ha sognaio 
II batlello a vapure, la slrada (errata e le supe-
rauloslrade. oggi possiamo sognare I'lnfrastrut-
lura globale dell in formazbne che ci consenlira 
di fare il nostra ingresso nella societa globale 
deirinformazbne. 

Ma oggi il nosiro sogrio non nguarda in parti-
colar modo la tecnologia. La tecnologia e un 
mezzo non il fine, II nostra sogno riguarda la 
comunlcazbne, vale a dire Jo strumenlo fonda-
mentale medlatite il quale educhiamo I nostri fi-
gli, curlamo gli ammalati, rivendichiarno I nostri 
dirlUi e la libena di esseri umani. 

Nella sua forma piu essenziale la comunica-
zione e il trasferimento di inlormazioni da un 
essere umano ad un altro. L'lnlbimaziorle e, a 
sua volta, la materia ptima del sapere e il sape-
le. talvolta. se siamo lortunati, e il lieviio delta 
saggezza. Naniralmente e oimai divenuto un 
luogo comune affermaie che la rfVoluztone dei-
t'infoimazione che sta compiendo i primi passl 
(Inlra per trasformare il nosiro concetto di co-
municaztoneedilnformazione. 

L'anno scorso a Buens Aires ho preso parte 
alia prima Confeienza mondiale su lb svihippo 
delle [elecomunicazbni per illustrate il punto di 
vista degli Stati Uniti sulla Infrastruttura globale 
doll'informazlone che promuovera unacrescita 
economica forte e sosteniblte, raflbrzera i regl-
mi democraticl, facilltera la soluzione ai proble-
ml postl dalle slide ambientali globali, nugliore* 
ra I'asslslenza medtca e, in ultima analisi, accre-
scera nell'uomo la consapevotezza che i l no
siro piccolo pianeta va ammlnistrato congiunta-
mente. 

La Confeienza di Buenos Aires ha adouato 
una serie dl princlpi fondameniali che. a parere 
nosno, sono le pietre angolari dell'lnirastrutlura 
globale dellinformaztone: investimenli privatl, 
eonconenza, libero accesso, universalila del 
servblo e normative ftessiblli. 

Quesll principt sono stati al centro del dibatti-
lo suirintrastrutlura globale nelte sedi bilaterali 
e multilateral!, segnatamente la seltimana scor-
sa a Vancouver in occaslone della riunione del-
I'Apec, tna anche il dicembre passato a Miami 
pet II Venice delle Americhe e nei Memoran-
dum dl iniesa sottoscrltii dagli Stati Unlli con la 
Russia e i'Ucraina. 

Quesll slessl princlpi svolgeranno un m o b 
centrale In questa confeienza d i Btuxelles che 
si tiene su propusta del presidente Clinton e d ie 
viene genSlmente ospltata dall'Lfnione Europea 
sotto is guida del presidente Sanler e dell ex 
presidenle Jacques Delors. 

Procedeie senza esilaztone sulla strada della 
teallzzazione deH'Infraslrultura globale e II mo
do mlgliore pet afuomaie le problematic he 
emerse l'anno passalo a Detroit durante ilavori 
del C-7. In quella sedeel trovammo a fare i con-
ti con II dilemma d i e angoscla tutti i govemi: in 
che modo garantireche leconomlacrei postl di 
lavoroasufiicienza. 

II prlmo studio condotio dall'Ocse sull'occu-
pazlone ha sottollneato il rapporto tra posti di 
iavoro e quanta aiamo facendo in questa sede 
Le nazioni che con magglore capaclla e pron-
tezza haruio adottato le nuove tecnologie in vi
sta di una economla fondata sul sapere. sono 
state quelle che meglio hanno risposto all'esi-
genza di create posti di Iavoro. 

L'lnfraslrutlura globale deU'informazione 
non vena prodoha In un luogo. In un momento 
e da un solo gruppo. Sara, a) conharb, il fnilto 
dellu cooperaziooe su scala globale tra govemi, 
Industrlaecittadini. 

Ma come far cooperate pnesi con hlsognl 
culture e tecnologie profcsidamente dlveisi? 

In primo luogo riconoscendo che i Irutii di 
questa cooperazione debbono conlluiie su 
mertati ai quail abbiano libero accesso lutli i 
produitori e utenli di prodolti, apparecchialure 
eservizilnfomiatici. 

L'ecwiomia g lob^e del venrunesimo secolo 
non prevedc alternative rispetto alia presenza 
sul mercato dl lulll i conconentl impegnati a 
fomlre agli utenti che noi rappresentiamo la piQ 
ampia gamma di prodottl. iniormazioni e servl-
zi ai minor cosio possibile. 

UncolpoallalMniaM 
In secondo luogo costruirennfrasmitniiaglo-

bate dell'inlormaztone richiedera una forte 
conconenza o, di conseguenza. nessun con-
corrente. inlemo o straniero che sia. potra esse-
re escluso. 

£ la conconenza vigorosa, cioe a dire globa
le, a create posll di Iavoro, 

Ci tengo quindl a sottoiineare, a nome del 
presidente Clinton, che il messagglo di questa 
conferenza devc essere chiaro: no) appoggia-
mo una conconenza sui libcri niercali d i e con-
senta a qualunque azienda di fomire qualsivo-
glla seivizio a qualsiasi consumatoie. 

Quali inizialfve concrete dobbiamo prendere 
per realkzare queslo obietilvo? 

Dobbiamo anzltulto abbatlere tulle ie barrie-
rechcslfraptionRonoagllinvestlmentistranleri. 
Da oltre Wl anni sono in vigorc n ^ l i Stati Uniti 
hmlialc restrizioiii in maieria dl investlmenti 
straniori in dotermlnali servizi di lelecomunica-
zionl. £ una siluazionc eric va cambiata e che 
cambieiemo entro 1'aniio Vuoi approvando un 
iluiwo disegno di leggc vuoj atrraverso nuove 
norniativo, intendiomo liberalizzarire gli invesll-
menti nel sctlore dclle tctecomu'iicazbni a be-
nelfclo di turte le societa i cui paesl abbiano, a 
b i o voltn, libi'ralizzalo i lorn meicali. 

Ma tfciinnsciamo anchc che rtlla societa del-
r inbrmazioi ic non basla un approccio gradua-
llstii'o i' seltorialc. I govemi qui rnppreseniati e 
gli allrl govc-ntl bannol i^ i jx i r tuni tadi liberaliz-
zan; i mctraii delle letecomunlcazioni in sede 
di negozlfltl del General Agreement on Trade in 
Services, la cui Ecmlenza e prcvisla per I'aptile 
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Quesle trasformazioni della tv so
no parte del piu grande sommovi-
menlo che sta investendo tutto in-
tero i lcampo delle telecomunica-
zkini e nel quale rientrano anche 
le trasformazioni (lecniche e 
commerciali) in corso nella tele-
fonia vocale. Non e'e comparto 
industriale che si muova con al-
trettanla veloc'ta. i' suo valore di 
mercato viene stimato in oltre 500 
miliardi di dolbr i . un terzo dei 
quail riferlbiJI aU'Europa con i suoi 
380 milioni di consumatori poten-
ziali. Ciireche spiegano da sole la 
vivacita della batlaglia planetaria 
apertasi senza esclusione di colpi, 
spiecomprese. 

In quesio articofo non prendo 
in considerazio'ie gli aspetti di na-
tuia giuridica, elica. politica e oc-
cupazlonaie che questa livoluzio-
ne comportera e che sono soltan-
to in parte prevedibili, fiitengo che 
il dibattito su questi aigomenti. 
ben awialo a livello europeo con 
la pubblicaztone del Rapporto 
Bangemann sulla "Societa deU'in
formazione-, e con la recente riu
nione del "G7» a Brunelles. invest i-
ra a breve (ermine anche i paria-
mentari nazionali. Quel dibattito 
sara tanlo piti utile ouanlo piu ne 
sapremo sulle possibilita pratiche 
aperte da questa derza nvoluzio-
ne». Per quanto riguarda loccupa-
zione riconlo solo che i lprogetlo 
approvato (dicembre l ! fM) dal 
govemo giapponese prevede che 
rindustria di .nifocomuiiicazione. 
sara in srado. in quel paese, di 
creare 2,4 milioni di posti di Iavoro 
entro il 2010. 

Vediamo quali potranno essere 
in pratica le applicazioni pia ri-
chieste. Raymond W. Smith, presi
dente della Befl Atlantic, intetvi-
slato da Clauco Benigni, ha pun-
tato su He o quattro opziom. Al 
primo posto resta rintrattenimen-
to. peraltro formato non solo da 
film ma anche da notizie e da Ho 
sport. II tulto owiamente «alla cai-
ta». Vale a dire: il singolo utente 
sceglie su un calalogo il film che 
vuofe vedere, alt'ora e nel giomo 
che desidera. In testa o in coda al 
film richiede anche un telegioma-
le nonche la trasmissione di un 
evenfo sportivo, da! vivo o in diffe-
rita. A fine mesepaga. carta dicre-
dito e addebilo bancario, per ogni 
programme richiesto. 

Al secondo posto: Homeshop-
ping. cioe •leleacquistii-. Sara pos
sibile consultare da casa numero-
sicataloghicolmidibenid'ogni l i -
po, ordinare cid che si vuole pre-
mendo un pulsanle. Pagamento. 
come al solilo, via carta di credito. 
Negli Stati Uniti Visa e Master Card 
hanno gia stipulate accordi com-

mereialie lecnicicon 
la compagnia lelefo-
nica per le relative 
procedure 

Terzo posto: gio-
chi. Di c^ni npo: sin-
goli. di gruppo, di re-
te. Sara possibile par-
tecipare da casa a 

Siochi di rete del lipo 
?uota della fortuna-

a condizbne owiamente di sinto-
nizzarsiaH'oraconvenutasu quel-
la data rete. Ai giochi di gruppo iti-
vece prenderanno parte un nume-
ro delerminato di persone secon
do la kigica che presiede oggi ai 
vari club del bridge o associaztoni 
delle bocce: divenlate elettroni-
che 

Dal punto di vista qualitative, 
ammesso che queste previsioni 
siano esatte, non c i sono grandi 
noiitA. Si Italia delle consuele 
scelle medie e medlo-basse alle 
quali dovranno comunque affian-
carsi programmi e opztoni di qua
nta super ior. Sopiattutto qui il 
seivizio pubblico, ridelinito, trove-
ra il suo spazio e la sua funzione 
prim aria. 

Una delle grandi domande so-
spese 6 che fine faranno, nefla so
cieta deU'informazione. fe ret) ge
neral isle come le conosciamo og
gi. Le reti cioe che trasmeftono di 
tulto: il balletto e la com media, la 
rubrica religiosa e i giochi a premi, 
che e poi i! vollo consueto della tv 
che abbiamovisto dal 19M in poi. 
£ possibile che queste reti scorn-
paiano anche perchS il -video alia 
carta> ferira a mode lo schema at-
luaie di palinsesti rigid! decisi da 
(^nisingoladirezione. 

Resta. come dicevo.che all'atti-
vita dei privati dovra aJiiancarsi 
quella delle emittenti pubbliche 
(cavi ottici e cataloghi compresi) 
per coprire la parle alia e minori-
taria della domanda tanlo piu che 
la specializzazione delle emittenti 
selezionera anche la pubbliclta 
secondo lo schema oggi applicato 
per esempio nei periodlcl a stam
ps: maschili.lemminillm famiiiari. 

A che lipo di societa e di rap-
poni umani dara vita una rivolu-
zione del genere? 1 sociologi han
no gia comincialo ad occupaise-
ne. Molle cose cambieranno, mol-
ti costumi molte abitudini. Per 
esempio si pu6 immaginare che 
staremo di plii in casa. quindi it 
traffico dovrebbe miglioraie, per-
chedacasa si potra giocaie. -con-
versarei studiare e ancfie lavoraie 
(lelelavoro. altro fermine che fara 
parte del nostra vocaboiario). 

E anche faciie prevedere che 
cominceremo preslo a vedere dei 
rilmcenttatisull'infocomunicazio-
ne Peresompiounastoriad'amo-
re bella c drammatica, che nasce 
e si sviluppa sui monitor dei due 
prolagonisti, anzi dei Ire, perche 
sicuramente nella sloria entrerS a 
un cerlo punto anche il leizo inco-
modo eleftrontco. Con II che 
m'azzardo a dire che, cambiate 
molle abitudini e molti usi sociali, 
anchedopo laperturadelle auto-
strade eletlroniche uomini e don-
ne resieramio, in fondo, c i6 che 
sono sempre stati. 

[CwndQAuglaft] 

1996. 
Impegnamoci a rispetlaie questa scadenza 

abbatlendo lutti insleme le barriere che impedI-
scono la libera circolazione degli inveslimenti. 

In secondo luogo 6 necessario affermare e 
liitelareconefflcaciaidiriltidipiDprietaintellet-
tuale in rapporlo all'lnfrastiuttura globale del-
I'infoimazione. In assenza di una adeguala lu-
tela, quali conlenutiriempirannoleielieconfe-
riranno voiore a i servizi? 

In terzo luogo tutli i soggetri dovrebbero par-
tecipare alio sviiuppo nel seltore privalo di nor-
me lecniche u3lontariamente concordate tra-
mite le esislenli organizzazioni inlemazionali 
quali I 'tnione internazionale delle telecomuni-
cazioni, I'Organizzazione intemazionale di nor-
malizzazione e I'lntemet. La creazione di reti 
autemicamenle globali non potra prescindere 
da tin elevato livello di inleiconnessione e inte-
roperabilila. 

I govemi non sono i migliori arbitri della lec-
nologiaeilloraintervenlonschiadiincoraggia-
le ladozlonedi norme lecniche che polrebbe-
ro riuelarsi in ultima analisi inleriori o inadalte 
alle richieste del mercalo. 

La societa dell'inlormazione che noi immagi-
niamo e quella nella quale la risorsa pilj prezio-
sa. c b e a dire i'informazione. e anche la piu ab-
bondanle. 

Peisonalmenle mi auguro che il libero scam-
bio di idee e il maggior accesso possibile di futti 
icit ladiniai vari mezzidicomunicazionestii no
li no la crealivila. 

Comunicazione globale non e sinonimo di 
omologazione. C'echitemeche annullandola 
dLslanza tra noi e gli alln possiamo finire con 
I'annuilare anche le distinztoni. La comunica
zione getta un ponle Ira le differenze che con-
Iraddistinguono nazioni e genii non le cancella 

La realta b d ie 1c politiche pubbliche lortdate 
sulierroncopresupposlo che sja tulle cercaredi 
bloccare il cambiamenlo o prateggere lo status 
quo. hanno finilo per distruggere posli d i Iavo
ro. Questa volta abbiamo la possibilila di com-
piere la scelta giusla. Possiamo apriie i mere at! 
per creaie occupazione, possiamo utillzzare ta 
leva deli'islruzione e della formazione per pre-
parare i lavoralori alle nuove realta del mondo 
del iavoro. 

£ ormai cliiaro a lutli che quesle nuove lec-

nologie sono al servizio della liberazione del-
I'uomo. La telemedicina & corsa in aiuto di 
quanti cercavano di alleviate le soffeienze di 
molti abilanti del Ruanda. Letrasmissioni radio-
foniche e televisive hanno confribuito a far ca-
pire in Sud Africa rimporlanza del voto ai fini 
del corretlo funzbnamento della democrazia. 
Le nuove tecnobgie della comunicazione con-
sentono alle nazioni emergent! di saltaie le co-
stose fasi delle reti di comunicazione ttadizio-
nali, tanto e vero che in Thailandia la percen-
tuaie dei possesson d] telefoni ceiluiari * dop-
pia rispetto agli Stati Uniti. 

Latelebtnidone 
Le conseguenze si vedono anche nel campo 

dell'islfuzione. Dno dei grossi svantagiy * sem
pre stalo quello della distanza rispeno ai centri 
del sapere. La Bibiioteca dei Congresso di Wa
shington e un luogo meraviglloso, ma dobbia
mo fare in modo che diventi uno sfrumento ac-
cessibile anche ad una sludenlessa d i e abita, 
ad esempio. nella mia cittadina natale di Car
thage, Tennessee, a quasi imllechilometri didi-
slanza. 

L'apprendimento a distanza sta aiutando al-
cuni cittadini a superare le difficolta geografi-
che. 

in Giappone oltre 100 isliluzioni sono colle-
gatc via computer e via satellite a qualcosa co
me 150.000 slijdenti. 

In India esistono cinque 'open universilies' e 
sono operativi piu di 35 corsi a distanza geslili 
dai normali istitutiuniversitari. 

In Canada la Knowledge Nelwork irasmelte 
corsi di educazione permanente a beneficio di 
cittadini adulliche vivono nelle isole della Briti
sh Columbia. 

In FVancia sludiosi, insegnanti e, cio che piu 
conta, ragazzi possonoammiraregrazie a Inter
net le pitlurc mpeslri appena scopetle nel di-
partimento dell'AKleche e che si tiovano in 
grallepralicanienlcinaccessibiii. 

L'Amininistrazione Clinlonsi ^ posta lobietti-
vo di coilegare entro la fine del decennio in cor
so tutle le aule scolastiche, tutle le bibliotecho, 
lutli gli ospedali p t i bb l t i e mite lecllniche alle 

infraslrutlure di infonnazione nazbnale e glo
bale. 

Dobbiamo fare in modo che i nostri docenli e 
i nostri studenti abbiano a disposizione la stessa 
tecnologia delle comunkazioni che impiegati 
addetti alle spedizioni. operai edili e impiegati 
dello Stato usano tutti i giomi. 

La tecnologia dell'inlormazione 6 un ele-
mentocri l icodcileconomia, ma vi sono enor-
mi ostacoli. 

Da dove cominciare il dilficile compito di ua-
sformare gli ostacoli in opportunity? 

Anzitultocollocandoalccntiocolorachesli-
moleranno la domanda di prodolti e servizi di 
infonnazione, vale a dire gli utenti. 

Saranno le richieste degli ulenli a dare forma 
a I mercato. 

La conconenza accelereia linnovazbne e 
1'impiego economicamente competitive deile 
nuove tecnologie. Gli investimcnti privaii nei va
ri seltori tecnologici gatantiranno I'appono di 
capiiali e dl conoscenze lanlo alle nazioni ric-
chequanloaquelle povere. 

Le reli compulerizzalc hanno creato nuovi 
mercati in rapida espansione. Queste reti aiuta-
no lepiccolee medie imprese ilei paesi ricchie 
di quelli peveri ad inciemenlarc la brocompe-
LLvili sui meicali mondiali. 

La comunicazione tulela e amplia la libena 
di esprcssbne di lulll i ciltadini e garanlisce ai 
singoli il poterc di create rinformazione di cui 
hanno bisogno e d ie desidetano sulla base del-
I'ingente flusso di dah dtsponibili in ciascun 
momento. 

Magli utenti delllnhastrullura globale deU'in
formazione vonan no anche che venga lutelala 
la nservatezza. La riscn.ratezza e al pnmo poslo 
tra lepreoccupazioni degli americaniquando si 
aflronta il discorso della tecnologia deU'infor
mazione. Dobbiamo proleggere ia riservalezza 
dei dafi e delle comunkazioni persona li. 

Governi e industria dcblnmii lavoraie insie-
me |ier sviluppaie nuove lecnologie. nuove ncn-
me lecnichee nunvc politiche atle a garantire la 
necessaria wiela della sicuiezza e della riserva
lezza. 

Ovviamenlc [>er lutelaie lo riservalezza. le 
operazioni finaiiziarie e i dint! di inoprieia in-
tellethiale, i'lnirashutluia glofcile deH'inlorma-

zione deve essere sicura e affldabile. A tal fine 
I'Ocsedevecontinuare ad eseir Hare il suo ruolo 
guida nel campo della sicurezza dei computer. 

Forturalamente la tecnologia c la fantasia 
dell'uomocontinuano a mettere a nostra dispo-
sizbne nuove opportunita per migliotare leno-
stre capacita di comunicazione. Prendiamo ad 
esempio i salelliti geostazionari. Hanno poten-
zialila straordinarie. in particolar modo per. le 
fegbni piQ isolate e meno popolale e per le so
cieta che aspiranoacogliere i Initti del la tecno
logia del venrunesimo secob ancor prima di 
aver completato le cosiose reli uadi?ionali di 
comunicazbne. Quesle tecnologie avanzate 
possono consentire qualsiasi cosa dalle sempli-
ci conversazioni telefoniclte alle diagnosi clini-
che remote. Al pari di internet, possono mettere 
in collegamento tra loro milioni di persone in 
localita e situazioni diverse., e |»ssono farlo a 
costicontenuti. 

ConsoRipefsatellltJ 
Tuiii i sislemi di satelliti lenestri con orbita 

bassa-nonchf ilsislemalmmarsal-Pcon orbi
ta intermedia - sono multinazionali e ciascun 
consorzio accoglie con lavorc e sollecita la par-
lecipazbne dei paesi sviluopaii come di quelli 
inviadisviluppo. 

Naturalmente ogni paese si riserva la facotta 
di valutare di willa in volta lutililn di tall iniziati-
w . ma i paesi d ie appo^iano iiuesli consom 
mieniazionali d ie gestLscono i sislemi di satelli
ti. aiutano i ris|>eltivi sctlori industrial) a diventa-
re piti competiUvi nell'ambito dell'cconomia 
gbbale e mettono a disposizione dei loro cilta-
diniservizipiezbsi. 

La nostra sfida consiste nel creare le condi
zioni commerciali, tecnlc he. giuridichee sociali 
idonee alia nascila deH'Inlrastrullura globale 
del Ti nfoimazrone. 

Ma nell'attraversare frontiere e ocean! alio 
scopo di realizzarc llnlraslnittuia globale, non 
po>siamo pensare solanienle alle queslbm at-
tualmente sul (apjiclo d ie tiguatdano i sislemi 
di lelccomunicazioni e i salelliti. dobbiamo in-
vece operare in funzione di un.i visbue gbliale 
che possa vedere la nascita in tulle le comunila 
e in luttn villaggi del mondo. 

Tiadtizioni- Ji Cm to Antonio Biscotto 


