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Piu informazioni, piu uguaglianza. Ma anche piu democrazia? Parla il sociologo Joshua Meyrowitz 
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m BOLOGNA: Nel suo uHimo libra. 
Ollro a senso del luogo, edito dalla 
Saskerville di Bologna nella colla-
na Saggi, Joshua Meyrowrtz, gtova-
nissimo docente di scienza della 
;orounicaztone all'unlwersita di 
New Hampshire, analizza Timpano 
del media elettionici sui comporla-
menio sociale, La radio, i l tetdono, 
il (ax. la iv e II computer - dice -
hannocancellato ledisianze. E an
che nelle relazioni interpersonal! 
to spazio e spesso petcepito come 
inesisiente. Tanto che risulla piu 
facile pariare con un amico distan-
temlgllaladimlgliacriecolsignore 
della porta accanto. Insomma, il 
nuovo villaggio globale, tient'anni 
dopo McLuhan, non ha piu luogo, 
6 olue, appunlo, -II senso del luo
go*. Vanno sempie piu scompa-
rendo i limili locali, dice Meyro
witz. coesistono sirttomi di luskme 
e dl disinlegraziorLe, di omogeneiz-
lazione e Irammentaztone. "Net 
villaggio globale. insomma, luOo e 
cambialo anche se non sembra. 11 
globaiismo che sia nascendo £ si-
gniiicalivo lanto quanto to lu, in 
tempi lemoti. il passaggio, netl'Oc-
cidente, dal (eudalesimo al nazio-
nallsmQ. Ma. anenzione, perche 
sempie piu si pone II problema 
della responsabilita». 

Meyrowitz. che complla una sor-
ta dl decatogo del nuovo villaggio 
globale, In cul parla anche di 
membrane che si vanno assail-
gliando. di paradossi cultural! e di 
nuovi codlcl, metre come condi-
zione per vivere nuove possibility. 
proprio le nuove responsabiliii. 
Che non sono piu quelle di un solo 
slato o di una sola regione o del-
rindivkluo, ma d i un'arena piu am-
pia che non ha uno spazto defini
te. 
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be protonde trasformazloni irtVe-
Sono tut^. Le membrane che per-
meliono 11 passaggio delle cocnu-
licazionl e quindi delle deflnizio-
i l delle cose si slanno assotligltan-
Jo. It punto chiave 6 proprio que-
sta maggiore permeabilita che sta 
iumentando. Scompaiono i limit! 
ocali, lo sentiamo anche se spes-
» non ce ne accorgiamo. Nel 
aassato e'erano luoghi ftssi. mezi l 
deftnlti. differentl ambienb per uo-
Titnl e bambini, dhversl livelli di 
iducazione. di status economico 
; sociale. Esisteva un luogo socia-
e per ogni calegoria. Nel passato 
ara difficile contendere un gtocat-
okj con uno strumento scientili-
;o. C'erano il capitaltsmo e II co-
Tiunismo e la lecnologla era con-
^nl rata in poehi paesi, diclamo 
negli Usa. C'erano lunghi cicli d i 
Jlla per le macchine e i limiti della 
:ornunicazione etano molto deli-
rtiti, Se sapplamo da dove venia-

Le iibre otllche sono piu economi-
:he. la torn produzione necessila 
ti (ninore energia e mettono a d(-
flioslzlone un maggfor numeio di 
:anali grazie all'ulllizzo di Ire-
ijuenze piu alte delto speltro elet-
tromagnetlco. II problema delle fi
bre ottiche. l l cu i impiegosivara-
pkJamenle diffondendo. consiste 
nel laltoche la trasmisslone awie-
ne medianle la luce e non me-
dianie 1'eienricita. Di conseguen-
za. cosl comei* necessario un mo
dem per collegare un computer al 
sisleina telelonico, serve un appo
site disposltivo d i Uasletlmento 
per collegare i due itpi di trasmis
slone. cosa quesla fattibile ma a 
costl non indifferenti. Ed e questo 
che fissa un limite al numero di 
canall e servizi disponibili. Non di 
meno un punto deve essete chia-
ro: ci appiesuamo a complelare 
una inhastruttura delle telecomu-
nicazioni che riunira In un solo si-
siema messagglchefinoraveniva-
no dlstrlbuiti medianle slstemi di-
versi. 

Infrasimttura deli'inloirnazione. 
L'inlrastnittura dell'intormazione 
consiste nclta creazione di reti e 
slsiemlcheconsentanodirepetire 
le iniormazloni. diconsuliaie han
d l e dull di attlvare forme di colla-
borazione tnterattlva e cosl via. Al-
cunc reti sono scleltivee altamen-
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mo, ma veramente, potremo capi-
re anche dove stiamo andando. 

E MOOMdO IM lo MpplorM? * I -

MOOM COOCOMM <M r m V o poo-

ootof 
Dlciamo che negli Usa esisle una 
tv nel 90% delle case. E questa tv 
ha cominciato a conlondere i l i 
miti, a trasforniare, a rendere an
che un giocattoto simile a uno 
strumento scienlilico. Basla pen-
sare ai video giochi. La tv ha livel-
lato anche la poiitica consenten-
do ai vlcini di casa dl dire la toro. E 
ha Drodotto un'allra rivoluzione: i 
bambini sono pill adulli e gli adul-
ti piu bambini, cosl come le don-

ne vanno in camera e gli uomini 
reslano in famlglia. Ru si rompo-
no 1 confini e piu le cose diverse 
diventanouguali. 

DoMocraiio o u u l e n dimqoe? 
In un certo senso. Nel nuovo vil
laggio globale non ci sono quei li
mili di cui le ho parlalo prima. Ce 
Hvellamento, ma non e detto che 
s) oaforml automaticamenle In 
maggiore democrazia. C e ancwa 

iconlusione anche Wf^ i 
sono luttota contiollaa <dai 

govelni e i l imili mcnali. (fiiesli si 
esitono. si confondono. Peiora di
clamo che il tempo ha perso la 
sua dimensrone. Ci6 che era velo-
ce cinque anni or sono £ lemo e le 
aspenanve crescotio sempre, si 
vuole sempre di piu. Queslo di 
piu, peto, pufi anche significare 
nuove possibilila. Ma senza una 
nuova responsabillta e difficile <fi-
re che sliamo andando avanti. Sta 
cambiando tul loe non e detto che 
sia tulto beilo e imporiante. 

Piolioooro. heelo dogH etompl 
Ad esempio sliamo perdendo il 
senso delle nostre discipline, 
cambiano 1 limiti tra narralo e nar-
ratore, tra prolessore e sludenle. 
La comunicazlone globale la si 
che ta magglor parte degii scono-
SCLUIL divenfl lamiliare e viceversa. 
Produce una grande omogeneiz-
zasonee unagrandeframmenta-
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zione, Con il dissolvimento delle 
categorie anche le vecchie cre-
denze della distruzione del miti 
cadono. I vecchi miti se ne vanno 
via ma solo se nol capiamo i limiti 
che esistono nella nostra espe-
rienza. 

Ectoot 
Restiamo alia tv. Possiamo e dob-
biamo diventare "guardiani>, ma 
molto spesso non siamo incorag-
giati. Capiamo che la iv demisHfi-
ca sotoi leader visibili della poiiti
ca, non so la Abc-Tv fa passare il 
presklente per slupido... ma l i n -
foimazione non ci ha ancora per-
messo di entraie nelle cose. Per-
che quest! soldau' vanno in guer* 
ra? Boh. Oggi e un po' meglio. E 
I'unico grande problema che ha 
I'America e che non sa quijlto che 
non sa. Ora slo analizzando i notl-
ziart tv col miei studemi; e una 
buona esperienza. Punioppo, ne
gli Usa, ma anche in Ciappone, 
non si insegna a lare uso delle in-
formazioni che i due paesi pro-
poi^ono. 

H poboHco 0 dunqoe eipttce di 
capita«dUiigiBTB? t 

In pane perch^ lutlo e uguale. 
Adesso e tullo O.J. Simpson o Ty
son. Per fortune, ci sono i giornali 
per approfondire altre notizie. 
Perche anche nella pubblicita le-
levisiva vien detlo solo c io che una 
cenapartevuoleadica. 

TuttonmonooipMH. 
Appunlo. 

CidassioroottfmMl? 
Diciamo che c i sono olferle possi
bility che lutlo puo passare piu la-
cilmente. Ma che senza una nuo
va rcsponsabiliia ci si puO di nuo
vo senlire isolati e marginal i. CI so
no tealta positive, ma anche molli 
puntioscuri.c'^.comele ho detto, 
maggiore omogeneita. ma anche 
lantissima frammenlazione. Molte 
piu persone accedono a lie infoi-
mazionielacomunicazioneepiu 
semplice. Resta da fare il passo ul-
leriore: rendere comprensibile la 
soslanza delle cose. 

In viaggio sull'autostrada del futuro 
te speclalizzale, come il sisiema 
Lexis negli Slab Uniti, altre sono 
aperte e non specialistiche, come 
Internet Lexis e una biblioteca 
giuridica elettronica. Un sistema 
on-line contiene rutta la giurispm-
denea americana, dalla Cone Su-
prema ai Iribunali locali. e un av-
vocalo che abbia bisogno d i trova-
re del precedenti non deve lar al-
tro che navigare nel sistema utiliz-
zando parole chiave, non diversa-
mente da come si usa I'indice 
analitico di un libro. Non appena 
trova i'informazlone di cui ha bi
sogno. il suo computer prowede a 
stamparla. Lexis e un servizio pri
vate destinato agli awocali e ai 
commercialisti, MEDLAR e una 
banca dati realizzata dalla Biblio
teca nazionale di medictna del 
govemo, a dlsposizione di tutti gli 
ospedalie i medic i. Pomisce inlot-
mazioni sulle malallle sui sinto-
ml. sulle diagnosi, sui meiodi di 
cura e su qualunque altro aspelto 
della pralica medics. Entrambe le 
banche dali. sia quelta giundka 
che quel la medlca, sono on-line e 
vengono aggiornate continua-
mente con linserimento delle 
sentenze e di tutta la lelleraluta 
giur idta e medica. Interne!, che 
vanla oggi ohre venli mil b i l l di 
utenti in tutto II mondo pd 6 in ta-
pida espansione, e I'esempio piii 

emblematico del balzo compiuto 
dalla tecnologia dell'inlormazio-
ne. tanloche molli quando senlo-
no parlare di -autostrade lulcnms-
tiche> pensano a Internet. Internet 
non e una sola rete. ma una meta-
rele, cioe a dire una seri^ di reli 
aulonome inleiconnesse e oiga-
nizzale "funzionalmente' in base 
alleesigenzedegli utenlie della ri-
cerca. Non esisle alcuna gestione 
centrale. ben^ una serie di "Coo
perative^ che si sono associate per 
scambiarsi inlormazioni e cieaie 
una nolevole disponibili la di ban
che dati e di inlormazioni sulla 
sperimentazione condorla dai n-
cercalori. Internet ha avulo inizio 
nel 1969 ad opera della DARPA 
(I'Agenzia per i progerlidi riceica 
avanzata del Minislero della Dife 
sa) alto scopo di creare una rete 
computerize la che conseniisse 
lo scambto di inlormazioni colle-
gandu tra loro universiia, labora-
lori di riceica e basi raililari. Ma 
una nuova lecnica, notacon ilno-
me di commulazione di pacchei-
16. consente dl raggruppare i nies-
saggi in pacchelli e di inviarli a 
grandis^ma velocita Lungo le li-
nee leleloniche. Scomponeniio i 
messaggi in "bit" £ possibilc- av-
narl i verso deslinazioni divcric 
Nel 1985 la National Science 
Foundallon aggiunse al sbtemn 
un ptf^ramina d ie consente tli 

mviave su librc oliicht' ad alia ve
locity 2 miliardi e mezzo di bil al 
secondo. uij.i ^t'ltx'ila quasi cil l-
quemila voile nupcnorp a qus'lla 
della umiunicazione a mezzo li-
nea IclefonK'a I fisiti di ollrc till 
p;iesi y ino colle^ah liamilc Inler-
nel e powino fi-ambiani mL'Ssaj>-
gi c i nsulifili d^lle loro r ireidic. 
Del sisienvi f.i |>aite E-Mail, vale a 
dire Id pusta ".'It'iironica Cono-
scendo t l cMlke i t i un altro ulentc 
gli bi fJOO invi.iK' delta coiris|xiri-
denza iramilt Id rctc e a w i d f una 
tomumcaz iw j lnlcrailivii Inlei-
net ha andic ^^^nprdl:^^1^ irrjptf-
ghi polrlk'i Nd 1W91 quandnCor-
baciov' si Iftmiva in vatduza. d 
Mosc.i dlcimi esjioiienti del Pani-
ln del KGB c delle li>rzi: .irnwlc. 
prewm il i^jti'H1 con tin colpo tli 
slalo ' )L<:Lî HinnrlL> !•? Nt.i^ict^i [ok*-
tisivr (.' l i-ci ' l i l idli toll'Ionic I i i ' m.'l-
la COI1VH1/.HH11' •. hiL- in Iril mo ib 
dvrchlKhro d\niu il cinn|ilciti ( I I I I -
Irollo dd l r coniiinitH^Knii in 
IJliiuni' Sovn-hi'ri <• drllo noti^ir 
che uscivdno dJil | 'H" 'M' Md una 
it'lc cum pi lUTi/^dlnichiLimalHi Rel
com (li-Jrilim II.LIUIIO Inicrni't i 
messEik^i di'lle IOR>' della ie^i-
slrnznii he J,ii'^iiinMnd|io ,i f.llvin 
e dillu-w m Hillii lii l'u«Md le imli-
zii ' c l i ' inioiin.i/ioni ^hc ^cmjjie 
lidrmie l.i Me. jirivasano i ladi 
Slati tlnin I'uui cenliiKiini di mup-

pi con inleressi comuni comuni-
cdiui altraveiso Inlernet e organ iz-
zdiio "ComunilS" di utenti che in-
viano messaggi e si scambiano in
lormazioni grazie ad appositi'bul
letin boards-, cioe a dire reli tele-
ma I k he locali, o a ltd dispositivi 
analoghi. Con Internet 6 possibile 
accedere alia biblioteca di Har
vard, la piii grande biblioleca uni-
versitaria (Id mondo. ed otlenere 
inlormazioni bibliograriche in me
mo a lulti i progetli dl rkerca in 
corriO AITml^mo di Internet c'£ 
un sisiema. World Wide Web. or-
Kattizz.no -leniaiicamente-. o per 
p-.irolc chiave. in modo tale che 
1'i.itemc (sempre che l'Anagrale 
si.i in possess^) di laic mlormazio-
nci puO. dd esempio. tarsi date 
I indu'ny.o di lulti i Kim che abila-
iv t in Cured Come ho gia detlo, 
Intel net none una i d e a gestione 
ci'iitrdlizzatd. ma "cooperative" 
[ilia iimversil.L |Mga mille dollaii 
dl mesi' e luil i i suoi sludenii |xis-
Miiineollegrtreilbro personal alia 
rc'te e imnre posla eleitronica in 
Hitio il mondo, accedere alle ban-
d ie d^ili consullare le biblioleche 
i 'vui t l i iendo Negli ylnmianni so
il! i sorle in WHO il mondo moltissi-
nu' V M d a comnieidali di ser\'izi 
uilumidiiei d ie otlrono 1'aceesso 
L! IntemdailoToabbonflti. 

luhiMititliita ctt'tf'tntegrozioiie 

il progetlo di lungo periodo - che 
alio slalo e ancora un sogno - 6 
quello della "Connellibilila univer
sale-. (Juando questo sogno sara 
diveillalo rcalta la distinzione tra 
un televisore e un computer svani-
ra e il colleaamemo in rele, la 
compatibilita e ie norme lee niche 
comuni renderannopossibile l in-
tegrazione tra video, comunica-
zione mterattiva. repeiimento da
l i . CD ROM. memoria a dischi ma-
gnelkriecoslvia.Lachiaveditutli) 
sta net soltwaie. cioe neiprc^tdm-
mi in grado di consenlite quesle 
transiziom e connessioni I primi 
passinon potrannocheconsistere 
nel -pervasive computing-, una 
realta nella quale tutti i computer, 
dai grossi elatmralori ai ponatili li
no allc appaiecchiature eletlriche 
munile di microprocessorc. saran-
no col legal i attraverso comuni si-
siemi di comando Negli SialiUni-
li le grandi soeietfl di sofrwdre, 
quail la Microsome la Novell, sono 
alia ricerca di queslo -sacro Gral-. 
Nessuno sa quanto tempo ci vor-
ra. Non di meno la dirczione di 
marcia e cluara e il ventuncsinio 
secolo vedra nastere. quanto me
no nelle societa avanzaie o post-
indusiriali. le nuove infMstrutture 
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Marshall McUhan 
II grande padre 
della comunicazlone 
Sul leorico canadese Marshall 
McLuhan (1311-1980), probabil-
mente uno dei cristiani pLu ctero-
dossi degli ultimt duemila anni. si e 
delto e scrilto molto. Tuttavia la dil-
iusione dei suoi lavori e a lult 'ojsi 
di molto inferiors alia conoscenza 
delle sue esprcssioni fulminanti 
(•Galassid Gulemberg". -II medium 
e il messaggioc. "Viltauio Globa
le-. <Media catdi e fffiddi-. ecc...). 
Lc quail da sole, coslituirono la 
percezione diflusa di un gigame-
sco passaggio d'epoca: i media so
no per McLuhan unestensione a 
tutti gli effetii del corpo umano, 
esallamente come qualsiasi l ipo di 
nuova tec notogia. McLuhan stabili-
sce una brie dilferenza tra i media 
eletirontiequell i precedents i pri
mi amplificano le caratleristiche 
del cosiddetlo lato destro del Cer-
vello. quello deputalo a riorganiz-
zare la peitezione «acustica" del 
sentire e del pensare. conrrappo-
sto alia rigkla inrroiezione visjvo-
verbale del lato sinistro. E un ritor-
no all'univeiso dell ora tiia. pur 
elettronka, destinalo ad inspessirsi 
con lawento dei new media del 
"Villajgio globale-, che McLuhan 
stava studiando accanitamenle ne
gli ultimi anni della sua vita. 

Per una sinlesi dei lavori di 
McLuhan si consigliano i recent! Lo 
teggp tfei medio (edito in Italia dal
le Edizioni Lavoio nel 1994. ecura-
lo dal liglio di McLuhan, Eric, con 
una introduzione di Alberto Abruz-
zese), e // iiilhgio globale (edito 
da Sugarco n e l M ecurato dal col-
lega di Mc Luhan. Bruce Powers). 

AnnlTrMita 
Gil stud/ 
sulla propaganda 
Dagli anni Trenta in poi. in partico-
lare negli Slati Uniti, numerosi leo-
rici proposero approcci differen-
ziali alio studio delle comunicazio-
ni di massa che. attraverso la diffu-
sione della radio, avevano conqui-
stato uno spazio aulonomo di rap-
preseniazione sociale. Ui prima 
teoria storicamente cempiuta e 
slata definita -teoria ipodermk-a* 
(o bulkl theory, teoria del beisa-
glio), e si nterisce alio studio della 
propaganda, tema centrale a ca-
vallo Ira le due guene mondiali, e 
che metleva in evidenza la mani-
polabilita delle masse attraverso i 
messaggi sparati dai media come 
armi mentali II testo chiave di que
sto periodo. Propagoitdo Tedini-
Qae m the World Wardi Lasswell. In 
seguito venne formulata la teoria 
della "influenza personate nella 
comunicazkine di massa" da parte 
di Katz e Lazarsfeld nel 1955. con 
la celebre individuazione degli 
•opinion-leaders", personaggi srra-
tegici della scena sociale che riela-
borano e ntrasmetrono alle varie 
microcomunita diffuse i messaggi 
dei media. Uno srudioso italiano, 
Maura Wolf, ha realizzalo due TO-
lumia lult'oggi assai ulili per onen-
tarsi nel labirinlo delle idee genera-
li di anibilo mass-mediologico 
(Teono della comunianione dl 
massa e Gli effela social} dei medh 
enrrambi editi da Bompiani) e 
che, com'd facile capire, si sono 
mollipllcate negli uftimi decenni in 
coincidenza con lawento dei new 
media. IndispensabiielaSrorrdaW-
fo co/nunjcozione nx/dema di Pa
trice Flichy, edila da Baskerville nel 
1994. una sinlesi di storia delle tec-
nolc^ie comunicative e di sociolo-
gia delle comunicazioni di massa. 

GIlalMovl 
Da de Kerckhove 
a Meyrowitz 
Pur scomparso McLuhan, il suo im
printing e rimnsto molto lone. In 
partkolare, le teorie mcluhaniane 
sono slate recentemenle appro-
fondite dal suo allievo Demck de 
Kerckhove.il cui lavoro sulle nuove 
tecnologie della mente e stato re-
cenlemenle tradotto {Bramhame. 
Baskerville 1S931- Anclie Joshua 
Meyrowitz considera McLuhan il 
proprio maestro, sia pure in con-
dommio con il grande sociolc^o 
Eiving Goffman (Taijlore de La vila 
quottdKiria com? mppresetirartone 
UMulinol9G9) Umlicando la teo
ria drammaturgka di Goffman con 
ilpensierodi McLuhan sullmnova-
zione mediologka. Meyrowiiz cer-
cadislabilirenelsuomonumenta-
Ic lavoro Olue il senwi del ho%o 
(Baskerville I99:ti eome e perche 
cambiano r ruoh sociali quando 
cambiano i media e quali ntiove 
idenlila di gnippo e individual) si 
detenuinano nel fluire della vita 
comuntcauva mi-ideiTia. Nuow in-
luizioni e nuovi appracci infovmdli-
\ i vengono anche da opere di aim 
aiilori tradolti negli ultimi anni: si 
Iralla de Le ifeoeralte dei media di 
Kevin Hobiiis (Scenari dccentrati 
della toiimnk'azionel e de Le 
f/atid: terimoiw; dei media di Da
niel Dayan e del vecchio Elihu 
Katz Entrambi marchiali Basker.il-
le. 

http://Kattizz.no
http://Kerckhove.il
http://Basker.il

