
Cultura&Societa 
Citta cablate, telelavoro, musei virtuali: cosa succedera e cosa fanno i Comuni? Parlano i sindaci Primicerio e Vitali 

FIRENZE 
«Un piano regolatore 

elettronico per la citta» 
PILIPPOaiANCHI 

C IRCA UN TERZO della 
massa dei ricercatori di 
punta, nei settori blologici 
e genetici piu avanzati de-

gli Stati Uniti, sono eurapei. Co
me mai? Semplice, perchfi solo li 
cl sono laboratori che II mettono 
in condizione di operare. Un me
dico che lavora al Policllnico ro-
mano, per contro, mi ha raccon-
lato dl aver eseguito recentemen-
te una biopsia cerebrale, e di 
averla poi dovuta mandare a Bo
logna, percM a Roma non c'era 
un Istologo in grado di interpre-
tarla decentemente (e stiamo 
parlando del piu grande ospeda-
le universitario itallano),.. Forse, 
in un mondo in cui le macchinc 
si sostiluiscono sempre piu agli 
uomini, sla nella produzione di 
oggetti che nella gestione di servi-
zO'intelligenza qiventa una ma
teria prima preziosa, visto che le 
macchine non sanno ancora 
pensare. Che il sapere e la cultura 
slano rlsorse fondamentall, a Fl-
renze, lo sanno da molti secoli. 
Lo stesso slndaco in carica, Mario 
Primicerio, da quel mondo pro-
vlene, e la citta lo ha considerate 
una sua risorsa, dal momento 
che I'ha eletto. Quanta sono at-
trezzall oggi, i nostrl Comuni, per 
governare gll enormi mutamentl 
che la rivoluzione informatieo-te-
lematlca sta portando net mondo 
del lavora, in quello dei servizi, in 
quello della cultura? Nella sala di 
Clemente VII, fa bella mostra dl 
sSun computer.,. 

•Qualcuno ha storto la bocca -
racconta Primicerio - ma io ho rl-
sposto "allora leviamo anche II 
telefono e la luce elettrica". 6 In 
corso una rivoluzione culturale, 
non del tutto cbmpresa, sulla 
quale scbntlamo'lewezawgeriei 
razlonull. Per i nostrl figll sara pifl 
facile. Credo che la citta, elemen-
to terminate della pubblica am-
mlnistrazlone, possa dare esem-
pl, sla per le fomiture di servizi, 
che per I'acquisizione dl una cul
tura informatica. Per nol si tratta 
di una sfida particolare. Non vor-
rei che questa generazione pas-
sasse alia storla come quella a 
spese della quale e stato perpe-
trato II sacco virtuale del patrimo-
nto artistico. 11 museo virtuale, i 
bent cultural! su cd rem sono un 
business, sul quale gll amici glap-
ponesl e amerlcani si sono gettatl 
prima dl noi. L'amblzione conte-
nuta nel nostra programme, e 
quella di fare di Firenze la capita
te della mullimedialita applicata 
ai beni cultural!. Non che I'ammi-
nistrazlone voglla trasformarsi in 
imprenditore, intendiamocl, ma 
vuole facilitare i processi, Cosa 
pud voter dire per una citta come 
Firenze essere dotata, oltre che dl 
tutti i suoi musei, di un ipermuseo 
in cui tuttl i vlsltatorl possono es
sere introdotti a una visione com-
plessiva e intelligentedel patrimo-
nlo? E poi owiamente, un conto e 
portarsi a casa dieci diapositive 
degli Ufflzi, un conto e potersi 
comprare un cd rom, che e ben 
piu di un souvenir... Non solo: le 
citta d'arte sono spesso consu-
mate e oppresse da una folia di 
turisti che convergono tutti negli 
stessi period!. Si pu6 approflttare 
dei collegamenti in tempo reale 
per disciplinare gll afflussi turisti-
ci. E arriviamo all'altro discorso, 
che e quello della regolazione del 
melabolismo di una citta, dell'a-
dattamento d! questi strumenti a 
nuove forme di lavora e di forni-
tura dl servizi, Si sta facendo mol-
to In termini di politico dei tempi e 
Jeglispazi, 

•Pensare cosa lo strumento in-
formatico-telematico pud rappre-
sentare In questo senso 6 impor-
tante. Ormai la citta vive nello 
apazlo-tempo, e ha bisogno dl 
pianiregolatoriche non siano piu 
limltat! alio spazio... Nella stessa 
citta coesistono, in orari divers!, 
dlversl tip! dl citta. La rete civica e 
uno dogll strumenti di questi pla
nt. Non c'e bisogno dl muoversl 
per ottenere cose banall, come 
una llcenza di commercio. E lm-
portante far nascere bene questo 
progetto, evitando sovrapposizlo-
nl. Per ora I'accesso alia rete av-
vlene via modem, ma Telecom 
pensa di sostltulre rapidamente 
la rete telefonica con quella a lar-
ga banda. Siamo gia collegatl 
con una Metropolitan aerea net
work delle tre unlverslta toscane, 
E un programma che certamente 
anclra ben oltre la legislature, ma 
nell'affrontarlo dobbiarno esscrc 
pronti a delle accelerazloni che 
magarl sembravano impensabill 

anche solo pochi mesi fa. II tele
lavoro e un altra sfida importan-
te. Non so quanta la pubblica 
amministrazione sia attrezzata 
per contribuire al suo sviluppo... 
Vediamo che anche le imprese -
sia piccole che medio-grandi -
sono recalcitranti ad accogliere 
questo sistema». 

E tuttivla, fra I probleml plii one-
rod, dtopandkMl • frustranrJ che 
I Comuni iffrontano quotMima-
mmtt c'o qiwlk) dtl traffico ur-
bano. Un onto locals pud essere 
moton, d m un mdbizzo al tea-
auto produttivo della citta? E 
magarl ttomarcl una parte dl rl-
aorat oggi dssUnate al probleml 
del traffico, attmolando lo svi
luppo dl modaltta dl organlzza-
znne del lavora che poaaono 

' i vantaggi a tutta la col-portarev 
lettMtar 

Mi domando quanta la nostra in-
dusrria sia pronta per questo si-
stema. lo posso anche convocare 
tutti gli imprenditari fiorentini e 
dire loro che voglio investire una 
certa quantita di risorse nella pro-
mbzione del tele-lavoro. Se per6 
gli imprenditari non vedono i 
vantaggi immediati dell'innova-
zione tecnologica, non possiamo 
fare molto. II tessuto produttivo di 
Firenze e basato sulla piccola in
dustrial quasi il 90 per cento delle 
azlende nanno meno di dieci ad-
dettl. Questo mondo non ha an
cora la massa critica che permette 
dl fare grand! Investlmenti in mo-
dalita alternative d! produzione. 
D'altra parte, e proprio nei mo-
mentl di cambiamento che la 
pubblica amministrazione ha il 
dovere di investire in innovazio-
ne. Verificheremo poi quale ac-
cogllenza avranno queste iniziati-
ffli Afflq.ffiWWJ.o ?! iP'W9 d ? ' 

IfflRi^wbgrffl}.?^3 pr°pr|p 
qSesWValenzCBisogria diminui-
re le necessita di spostamento. 
Molti rilevano il fatto che il lavora 
e anche contatto sociale e uma-
no, e che il tele-lavoro non sosti-
tulsce tutto, Ed 6 vera. Ma la tele-
matlca 6 fatta per connettere, 
non per isolarsi. Per un sindaco, 
oggi, essere permanentemente in 
tele-conferenza con tutti gli as-
sessori e i dirigenti attraverso la 
rete civica, slgnifica raddoppiare 
1'efficienza della macrhfna co-
tnunale... 

II peso della produzione cultura
le nell'economla momHale au-
menta a vista d'occMo. Ormal 
pooslamo conaMerarlo un tetto-
re strateglco. A questo appunta-
mento cl prenientlamo con latl-
tuztonl e etruttuie dl produzione 
culturale pubMlene che dobbla-
mo tratnettare dal XIX tecolo, 
quando aono state create, al XXI 

Quando si fanno dei tagli, in que
sto paese, purtroppo si parte 
sempre dalla spesa sociale o da 
quella culturale, come se fossero 
spese voluttuarie. Non credo che 
tutto ci6 che e culturale debba es
sere per forza sowenzionato, ma 
non posso neanche accettare la 
logica esclusiva del mercato: nel 
rapporto costi-benefici occorre 
includere anche benefici non ne-
cessariamente economic!. 1 Co
muni debbono giocare un ruolo 
senza tentazioni egemoniche, 
sempre letali per la cultura. Cia-
scuno porta nell'esercizio delle 
sue funzioni anche le sue idee, i 
suoi gusti. ed e naturalmente por-
tato a pensare che si possa privi-
legiare cid che asseconda il suo 
gusto e vlceversa. La soluzione 
mi pare quella di saluaguardare il 
pluralismo, far si che ci siano del
le consulte molto rappresentati-
vt- che diano vita a un new deal 
della cultura... 

L'equazhme clttadlno stranlero-
consumatore culturale, ad 
esemplo, le dice qualcosa? 

Penso che le citta debbano risco-
prire la loro vocazione interna-
zlonale. In un mondo in cui alia 
crisi degli Stati fa da contraltare il 
tisorgere di particolarismi, razzi-
smi e regionalismi, come pu6 un 
processo dl pace trascurare il 
rapporto culturale fra le citta? E 
non parlerei solo dl consumatori, 
ma di mediatori cultural!. Se vo-
gllamo che gli ospiti stranieri di-
ventlno clttadlnl con pienl diritti e 
doveri, dobbiarno includere fra 
questi lo scamblo di cultura' I'as-
sorbimento dolla nostra e la co-
noscenza della loro Le societa 
europee saranno sempre piu 
multi-etnlche; 6 un processo al 
quale non possiamo opporci. La 
cultura e il setlore in cui 6 piu visi-
blle quanta questo processo porti 
vantaggi, oltre che probleml. 
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DALLA PRIMA PAQINA 

La democrazia 
I servizi saranno cosi intesi sempre piu come un dint-
to: avere un documento, prenotare una visita medi-
ca, sapere a che punto £ una pratica, consuitare il ca-
tasto; ma anche fare I'abbonamento del tram, sapere 
se e'e posto nel parcheggio del centra, fissare una 
poltrona a teatro devono liberare il tempo di ciascu-
no dl noi, e nello stesso momento alleggerire la pres-
sione suite istituzioni stesse. 

C'e, insomma, una certa «ecologia della mente» 
che pu6 arrivarci dall'informatizzazione delle nostre 
case. E forse anche un po' di ecologia vera e propria. 
Faccio un esempio: con i cavi a banda larga si pud 
collegare la televisione direttamente alia spina, e le 
antenne possono essere eliminate dai tetti delle ca
se, con tutto il loro contorno di fili pendenti. E perfino 
certi meccanismi di risparmioenergetico possono es
sere pensati collegando informaticamente gli im-
pianti di riscaldamento alle linee telefoniche, in mo-
do da poter agire su di essi a distanza. 

A questo punto, I'accesso privato alia reti e cosa 
fattibile e giusta. Sempre, perd, con la garanzia del 
pubblico. Ad esempio, se i server di informazione e 
le porte per Internet sono gestiti dal pubblico, si puo 
pensare che vi siano regole per il loro corretto utiliz-
zo privato, e si pud pensare che vi siano dei canoni 
equi. II che non e un fatto secondario: attraverso i 
mezzi di comunicazione elettronica, infatti, 6 facile 
aggirare la buona fede dei cittadini, e altrettanto faci
le e anche instaurare certi regimi di monopolio, che 
vanno nella direzione contraria al ulibero mercato» 
delle idee e delle offerte commerciali. Dico tutto que
sto perchfe, a tutt'oggi, in Italia non esiste alcuna for
ma di regolazione dei futuri usi dell'informatica ap
plicata alle telecomuncazioni, e sarebbe bene che cl 
si pensasse, prima che attecchiscano situazioni di 
fatto che poi e difficile mettere a punto con giustizia. 

Tutto quello che ho sopra a malapena accennato 
e perfettamente fattibile. Lo dimostra Siena, la citta 
della cui giunta faccio parte. Siena, per uno strano 
accidente della storia, e state probabilmente la pri
ma citta Itahana cablata, Ma adesso e anche la prima 

citta in cui si stanno eseguendo i lavori per connette
re le case all'anello in fibra ottica (che oggi esiste in 
molti centri urbani del paese). Prestissimo, dunque, 
spariranno le antenne da uno dei piu integri e bei 
centri storici italiani. Da qualche mese, poi, e in fun-
zione Isa (Informazioni e servizi automatizzati), che 
fornisce ai cittadini ogni tipo di informazione utile 
(come gia accade in altre citta), e il cui funziona-
mento 6 garantito da un accordo con i'universita, e 
da vari altri accordi con enti pubblici e privati che, in 
cambio dei servizi, collaborano alia redazione cen-
tralizzata della rete. Sono o saranno collegati l'ospe-
dale, il distretto militare, il Monte dei Paschi, la socie
ta dei parcheggi, gli alberghi, ie associazioni deli'in-
dustria e del commercio, e perfino i servizi dei piccoli 
comuni limitrofi. II server per Internet 6 in via di alle-
stimento, e gia esiste una bozza di regolamento per 
I'accesso privato, con tariffe che vanno dalla gratuita 
per le funzioni minimal! a tutti i residenti, alia gratuita 
per funzioni piu avanzate per gli studenti, fino a tarif
fe scontate per associazioni non profit, e altre orga-
nizzazioni private ma collettive. E tutto e pronto per 
gll usi privati, anche commerciali, con regole e ga-
ranzie di trasparenza. 

In futuro quanta mai prossimo e possibile pensare 
anche alia regolazione, in collaborazione fra il Co-
mune e i privati, di eventuali televisioni locali via ca-
vo, cosi come all'apertura di un servizio televisivo 
pubblico di pure informazioni locali, in sintonia con 
i'universita. E di qui, perchfi no, e pensabile perfino 
un esperimento audace: quello di collegarsi con altre 
citta che compiano scelte analoghe, per fornire al 
paese una tv-cavo a rete, a totale indirizzo culturale. 
Questi, certo, sono soltanto sogni. Ma non cosi lonta-
ni e impossibiii come sarebbe apparso solo poco 
tempo fa. Oggi, c'e una scommessa da giocare, che e 
una scommessa non solo di modemita e innovazio-
ne, ma anche di nuova democrazia: una democrazia 
dei servizi, che puo, cambiare la condizione degli 
uomini. da quella di sudditi della burocrazia a quella 
di padroni dei propri diritti. [Omar CalabrsM] 

«Qttadini in rete 
e un diritto di tutti» 

I
N GIAPPONE vi sono in una 
giornata piu contatti attraver
so le linee telefoniche che in 
tutto il continente africano. I 

flussi dell'informazione sono evi-
dentemente i vettori e i segnali 
dello sviluppo post-industriale: 
gli «informadotti», come vengono 
definiti con un brutto neologi-
smo, segneranno il nostra futuro 
assai piu degli oleodotti o dei me-
tanodotti. II rapporto fra sviluppo 
tecnologico e svluppo culturale 
sembra un nodo cruciate. L'im-
menso labirinto delle reti telema-
tiche pu6 determinare a breve 
termine una radicate inversione 
di tendenza rispetto al passata re-
cente: le fonti dell'informazione, 
dopo un processo di assoluto ac-
centramento, si possono moltipli-
care all'infinito, divenendo ogni 
punto della rete una fonte poten-
ziale. £ la rivincita del moltepllce 
sullomologazione forzata che ha 
imperversato nel decennio tra-
scorso? Delia reale societa della 
comunicazione sulla comunica
zione eterodiretta? Vedremo... La 
citta di Bologna 6 stata probabil
mente la prima al mondo a porsi 
il prablema di garantire I'accesso 
indiscriminate) dei propri cittadini 
al mondo telematico. Ma per re-
stare nell'ormai abusata metafora 
autostradale, dopo aver costruito 
la rete bisogna pensare ai veicoli, 
e insegnare alia gente a guidare... 

«Cosa possono fare le citta - si 
domanda il sindaco Walter Vitali 
- per influenzarequesti enormi 
cambiamenti nel nostra modo di 
vivere, di consumare, di produrre, 
di pensare? Su questo si gioca 
una partita che & anzitutto di de
mocrazia. Umbertp, Eco,, interve-

saraSe"; dovra saffsrlWprire al 
confronto, alle culture del Sud 
del mondo. E dovra essere una 
confederazione di citta, che re-
steranno lunico luogo in cui si 
potra ancora esercitare la demo
crazia rappresentativa, sempre 
piu in crisi nelle dimensioni na-
zionali. Credo che la domanda 
sia se la rivoluzione tecnologica 
avra il segno globale del mono-
polio, della concentrazione, della 
centralizzazione, oppure quello 
della diffusione, del coinvolgi-
mento delle comunita locali e 
dello scambio. Ed 6 qui che in-
contriamo le citta. Luoghi in cui il 
processo viene sottoposto ad un 
esercizio, ad un contralto che 
consenta I'accesso da parte di 
tutti, I'alfabetizzazione, la forma-
zione necessaria per accedere al
le tecnologie, e I'effettiva plurali
ty, la concorrenza. Le nuove for
me di esclusione, al di la di quelle 
classiche, sono destinate a diven-
tare quelle legate al possesso de
gli strumenti di sapere necessari 
per padraneggiare le tecnologie. 
Se non intervengono azioni in 
grado di diffondere la conoscen-
za, si ha una separazione sociale 
fra soggetti attiui e passiui, come i 
consumatori di televisione. Qui 
Tony Blair ha avuto un'intuizione 
chiave, che va ripresa». 

Quail sono i plant dal Comune dl 
Bologna nel campo della diffu
sione della cultura Informatica? 

Qualche mese fa abbiamo pen-
sato di concentrare energie e ri
sorse finanziarie in un progetto ri-
volto alle scuole, sia per I'accesso 
alle reti che per la formazione. 
Idea che poasiamo realizzare in 
pochi mesi, anche perchfe abbia
mo un'universita con grandi 
competenze. D'altra parte siamo 
stati fra i pnmi a mettere a dispo-
sizione dei propri cittadini il col-
legamento gratuito a Internet. La 
nostra idea e che I'accesso alle 
reti debba essere gratuito, come 
lo 4 quello alle strade, diciamo, 
anche se poi naturalmente i citta
dini dovranno pagare i servizi che 
passeranno per le autostrade in-
formatiche. Mi viene naturale rife-
rirmi anche ai network delle citta 
europee che si stanno organiz-
zando su questi temi. Telecities 6 
una rete europea di citta che di-
scute proprio delle applicazioni 
della telematica ai servizi, al tele-
lavoro. Polis e un altro network. 
focalizzato suite applicazioni re
lative alia mobillti. E infine ab
biamo costituito Digital cities, di-
pendente direttamente dalla Pre-
sidenza (che quest'anno spetta a 
Bologna), che ha il compito di 
coordinare le citta europee con 
progetti nel campo. In Europa c'6 
un interesse enorme attomo a 

questi temi. In Italia, come sem
pre quando si tratta di autonomie 
locali, siamo buoni ultimi. II pro
getto Gambino presenta delle 
aperture decisamente insufficien-
ti. Prevale ancora una concezio-
ne per cui le citta sono solo I luo
ghi in cui i monopoli delle reti do
vranno «trattare» la posa dei cavi. 
Sul tema delle reti Bologna ha fat
to un protocollo con Telecom 
che penso abbia una sua valen-
za. Si e deciso di consentire a Te
lecom di stendere cavi in due zo
ne della citta, in prossimita delle 
centraline. E poi stiamo studian-
do, assieme al Comune di Torino, 
modalita alternative di posa dei 
cavi, alle quali Telecom guarda 
con attenzione. Ci interessano le 
reti del sottosuolo, quella del gas, 
o quella fognaria. Non possiamo 
essere semplici luoghi passivi. 
Dobbiarno esercitare le nostre 
funzioni, vedere che condizioni 
possono essere poste a vantaggio 
della citta, per arrivare a espe-
rienze come quella di Cambrid
ge, in cui la municipalita e pra-
prietaria assieme a soggetti priva
ti di Cambridge cable. II tema dei 
servizi e fondamentale. Non di-
mentichiamo che ci sono espe-
rienze dove sono state offerte 
possibilita poi rimaste inutilizzate 
dai cittadini. Bisogna capire qual 
6 la domanda effettiva, e di nuo-
vo le citta diventano un luogo 
strategico. A Bologna dalla fine 
degli anni Ottanta abbiamo av-
viato un sistema di prenotazione 
delle visite mediche, c'£ un am-
biente anche regionale che si e 
molto arricchito di questo tipo di 
servizi, e con la Stet abbiamo fir-
mato un protocollo d'intesa che 
ci da la possibilita d> vedere quali 
servizi!possono essere<i4ffettlva-
menteatili. i.., , ; i .« 

Fra le conaofuonn dello svilup
po telematico c'e quella dl eot-
tram II prodotto culturale alia 
censure otstrHxrUva del grandi 
monopoN, e di favortre un rap
porto dlretto fra produttori • 
consumatori, un consumo pKi 
artfcolato. Le dtta possono age. 
volare le propria fone produwve 
In queato processo? 0 rtacnlano 
di restere hrtrappolato nella lo
gica ottocentssca dalle loro 
Istttudonl? 

Questo e un grosso discorso, e la 
rivoluzione delle comunicazioni 
pud essere I'occasione per af-
frontarlo. Quest'anno abbiamo 
inaugurate la stagione del Teatro 
Comunale col Wozzek che e an-
dato molto bene. A molti e parsa 
una scelta audace, coraggiosa, e 
stiamo parlando di un'opera 
scritta 65 anni fa! E un prablema 
duplice. Da un lata occorre avere 
delle istituzioni cultural! al passo 
coi tempi, nella musica gli enti li-
rici debbono essere rinnovati 
profondamente. Di sicuro va con-
servata la tradizione lirica italia-
na, ma altrettanto certamente bi
sogna aprire alia contemporanei
ty. Dall'altra parte c'e il prablema 
di come il nostra paese considera 
la spesa culturale, e cioe come 
una spesa effimera, che in tempi 
di vacche magre si pud tagliare. 
Noi abbiamo fatto una scelta di-
versa, di investimento, perch§ 
pensiamo che la cultura sia un 
grande settore produttivo... 

Forse stiamo parlando della so-
conda Industrie del mondo, an
che se la COM sembra Interes-
sare solo al 4% degrl Italiani... 

Comunque di una grande Indu
strie, destinata ad espandersi. Bo
logna e una citta di vocazione 
culturale, non foss'altra che per II 
prestigio della sua universita, e 
infatti se guardiamo ai bilanci co-
munali degli ultimi anni, la cultu
ra e fra le voci che sono cresclutc 
di piu. Tutto questo non basta an
cora: bisogna costruire delle poli
ticly pubbliche di sostegno a un 
settore produttivo che in quanta 
tale deve avere anche la forza per 
poter poi camminare da solo. E 
torniamo al discorso di prima. &; 
si la perno suite citta, e si darmo 
loro risorse e strumenti. tutto II di
scorso pud dawero croscere, e 
I'ltalia pud riagganciarsi al mer
cato culturale mondiale. A Bolo
gna, ad esempio, abbiamo awia-
to un progetto sulla cultura con-
temporanea visiva e visuale, e ab
biamo pensato di collegarlo alia 
comunicazione, di associare I'u
niversita con la municipalita pro
prio nel settore della cultura. Se 
ragioniamo m questi termini, le 
citta dlventeranno il volano della 
rinascita culturale. OFi.B, 

I 


