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Siamo entrati nell'Eta del Noolitico? Pierre Levy, uno dei piu importanti «media filosofer», spiega come sta nascendo la grande mente 

La tecno-Utopia 
sbarca a Venezia 
• II sindaco Cacciari saluta i partecipanti al 
convegno L'etQ noolitica e non si lascia sfuggire 
la battula: ill Noolitico? Force non ho capita be
ne, ma la pietra - il lithos - che c'entra con il 
nous, con la mente?*, A rispondeigli, tre relazioni 
conlezionale da altrettanli sludiosi di comunica-
zione per una giomata seminariale dentin un 
centra-stud) fuori dal tempo a un passo dal ponte 
di Rialto, dove force tra qualche anno sconeran-
no i cavi in libra ottica che faranno di Venezia la 
piO modems tra le citta antiche del mondo. Tie 
personaggl emblematici del pensiero comunica-
llvo contemporaneo, che diaiogano con un grup-
po nutrllo di cervelli italiani (tra gli altri Abruzze-
se, Rodota.De Masl, Gallino, Magris, Livolsi, Man-
nheimer, Ortoteva) implicati a vario titolo nello 
sforzodi disegnaie un quadro plausibile dei cam-
biamenti in atto in questo convegno promosso 
da Telecom Italia. 

II primo e Lany living, giovane consulente di 
Clinton e sottosegretario per le Comunicazioni e 
I'lnfomiazioiie al ministero del Commercio, uno 
del protagonist! del dibattito e dell'approvazione 
del recente Telecommunication Act. Irving, fisko 
da Michael Jordan e sorriso da Magic Johnson, 
parte spedito; «Nel 1995 sono stall inviati piu mes-
saggi in posta elettronica che attraverso la tradi-
zionale rete postale. Un terzo della popolazione 
americana possiede un personal computer. Un 
quinto di questo terzo possiede due computer e 
due lines telefoniche, di cut una almeno dedfca-
ta al modem. Solo lo scorso anno in aziende as
sociate a Internet sono stati cieati piu di 36mila 
post! di Javoro. SI prevede che la nuova legisla-
zlone suite telecomunlcazioni nei prossimi dieci 
anni porter* all'economia statunitense 3,4 milio-
ni dl nuovi post! di |avp«o», E Irving dedica la 
chiusura alia promozione dell'accesso in rete per 
tuttl, aile ppportunifa perle scuole e per la tete-
mediclna e per esteadeie il concetto di servizio 
universale, tutti messaggicari a) presidents Clin
ton, 

EII ttlrno di Leo Scheer, sociologo ancora jcar-
samente conosciuto in Italia ma molto nolo In 
Francia (ha ideate Canal Plus e ricoperto ruoll di 
leadership nella missione govemativa suite auto-
strade delrinformazlone). 11 discorso di Scheer e 
prevedibilmente diverso: lo studioso elabora to 
scenario odiemo del potere sui cambiamentl in-
dotti dalle tecnologie digital! e daU'awento del 
virtuale e del multimedia. E un'analisi sofisticala 
ecolta, che guards la semiologiac 
ce di riferimento: il passaggio da i 
ctalegfcb a unlnofldeftfiffflSSocW 
nel segno dell'lncertezza caotica d. 
zazione. L'abbandono dell'anaioglco e portatore 
dl mutazioni del potere. In un mondo in cui jl «se-
gncw 6 piO reale della *cosa» i tie poteri tradizio-

• "Invece di rafforzare I baluardi del potere, 
rafflnlamo I'architenura del cyberspazio, ultimo 
lablrinto. Su ogni circuito integrato, su ogni chip 
elettronlco, si vede senza saperia leggere la cl-
(ra segrefa, l'emblenja complesso deH'intelli
genza collelBva, il messaggio irenicQ dissemi-
nato In ogni dlrezione*. Sono le due frasi finali 
de L'intelligenza collelliva, ('ultimo lavoro di 
Rene Wvy da poco in libreria anche in' Italia 
(Feltrinelit, collana Interzc-ne, lire 40.000). Pier
re Levy haquarant'anni, insegna al dipartimen-
to Hypermedia dell'Univeisita di Parigi VIII, uno 
del laboratori comunlcativi della Francia post-
mltterrandiana. (4vy 6 un giovane riceicatoie 
che si 6 tormato con Michel Semes e Cornelius 
Castoriadis e si e specializzato a Montreal, ap-
profondendo le modalita di approccio iperte-
stuali, E uno del piu brillanti «media philoso
pher* del momenta, ed ha un suo seguito an
che in Italia nel mondo cyber e mulb'mediale fin 
dalla traduzione de Le tecnologie dell'inlelligen-
ai(Syneigon,I992). 

Ne L'intelligenza collelliva L&y ipotfeza I'esi-
stenza di quattro «spazi antropologici*, attual-
mente cpntestuaii, ene si sono pero creati lungo 
i percorsl iemporali dell'umanita: lo spazio del
la Terra (dal Pateolitico al Neolltico, identita to-
temica, miti, cosmo), lo spazio del Territorio 
(dal Neolitlco alia prima Rivoluzione industria-
le, identita censita, scrittura, Stato), lo spazio 
delle Meicl (dal primo capitalismo al capitali-
smo post-industriale, produzione e consume, 
statlsnche, Capitate) e lo spazio del Sapere (il 
•Noolitico* - lo spazici della mente -, cyberspa
zio, la manifestazione deH'intelligenza colletti-
va). 

CM COS'* dWMHW II I 
(enzacoUtttfva? 

Al fondo si tratta di una valorizzazione deH'in
telligenza individuate messa in relazione al 
masslmo grado in tempo reate, Una messa in 
comune di tutte le capacita cognitive' delle 
competenze e della memoria della Rente che 
partecipa al flusso Informatlvo. Un flusso che 
prevede comunlta di immaginazione, non so
lo di notlzte. Oggi le reti telematiche rappre-
sentano slmbolicamente l'intelligenza colletti-
vaall'opera. 

Ma IMeNMenza collettiva * unlmwntana 
dalcortnittortdlretl.eduiwuwpnmntapar 
la prima votta iwlla rtotta deHumantta? 

No, naturalmente no. Gli individui hanno sem-
pre cooperate-, all'interno delle comici antro-
pologlche in cui erano Inscritti. La stessa in-
venzione della cultura e una manifestazione 
deH'intelligenza collettiva. II linguaggio lo e. 
L'ldea di abitare la trasmlssione del sapere at
traverso la creazione delle universita rappre-
senta una forma dl intelligenza collettiva. La 
nuova chance del cyberspazio e che II suo 
obiettivo dichiarato e la moltipllcazione degli 
approcci cognltivi e non la loro compressione 
In forme rlgiae, gerarchizzateestandardizzate. 
Pensiamo all'invenzione della burocrazia mo-
dema; certamonte si 6 trattato di una manife-

nali (tegislativo, esecutivo e giudiziario) siannet-
tono I'economia e i media e fanno sparire il con-
tro-potere (di cui i due ultimi termini erano le co-
lonne tradizionali). II concetto di rete e assimila-
bile per la nostra civilta a quella che fu la terra per 
le crvilta feudali. Peiche la rete sia fertile, la sua ci
vilta ha bisogno di tre nuove caste: gli operatori 
informatici (i contadini digitali), i professionisti 
della comunicazione (isacerdoti) e gli operatori 
della commutazione (i guemeri). L'impero e 
senza centre, il dominio e degli operatori dei se-
gni, la massa coincide con gli <intoccabili». 
Scheer pero legge nuove chances per organizza-
zioni territoriali che colgano il livelta della muta-
zione in atto: la stessa Eutnpa, accettando la pro
pria transitorieta, pud lavorare come agente di 
equilibrio delle nuove logiche dominanti. 

Infine la parola e George Gilder, la vera star del 
convegno veneziano, uno studioso in continua 
crescita di prestigio negii Usa: vale ventimila dol-
lari aconteienza, la sua faccia riempie lultima 
copertinadi Wired, la pabnatissimaBibbia ameri
cana sui new media che aggioma mensilmente 
le tendenze del settore: Gilder, il cui aspetto ftsico 
e orientato al robotco, sembra un membro del 
gruppo tecno-pop dei Kraftwerk. II suo messag
gio e la tecno-Utopia. Gli altri relatori si sono pre-
senlati attraverso normal! caitelle di testo. Lui ha 
uno schema grafico, quadrati riempiti da slogan 
e da immagiiii illustrate che si chiama «Dentro il 
Tetecosmoi. Gilder ha il tono del guru digitate, 
una certezza inossidabile sui futuro inevitabil-
mente magnifico che ci attende in rete: a suo 
confromo, Negroponte sembra un Amleto roso 
dal tarlo del dubbio. Gilder recita ispirato: «Sab-
bia, vetro e ariai. L'esametro imperfetto nascon-
de micro-chip, fibre ottiche e radiotelefonia. Cac
ciari comincia a capire? II tecno-poeta si affretta a 
tradurre in prosa: xL'utilita potenziate di Internet e 
un business da tre triliardi di dollar!*, La televisio-
ne e morta: non serve piu. Nel '951'acquisto di 
personal computer ha superatp quello degli ap-
parecchi televisivi. Le rati digitali e le comunica
zioni di World Wide Web si preparano a sostitui-
re la Grande Sorella. D'altronde la radiotelefonia 
si trasformera da costosa industria di trasmissioni 
radio a settore dell'industria informatica che ga-
rantira chiamate mobili in voce e accesso a Inter
net a meno di quattro cent al minuto. II nuovo 
meicato fara da s6: i govemi favoriscano la deie-
golamentazione, per favore. L'ltalia e indietro di 
un anno sugli Usa. Telecom si sbnghi afaodurre 

s i m o ^ l ^ ^ ^ ^ l M i p S n r L . ... 
*WocomuniaEione).Git<tercoh l̂lid>ec?rilSu6 
mantra digitate: non nsotvete i problemi Perse-
guite le opportunity. Recitate insieme tie tnliardi 
dldollari. D Fi.S. C. 

Se l'ideologia 
domina Internet 

STKPAHO cmsTAirra 

stazione di intelligenza collettiva per il mondo 
delle folle del principio del XIX secolo. Istituire 
forme fisse di riordino del caos amministrativo 
ha comportato un salto organizzativo che pero 
si e incamato nella separazione netta tra am-
bito deile decisioni e ambito dei compiti La 
conclusions e stata una perdita, un impoven-
mento deH'intelligenza collettiva. 

Lauendo II suo llbro, profettor Levy, «l ha 
I'lmpreukme che un ctrto ganen tR confltl-
tuallla ppita essere aupanto. ttaniltandp 
vanw lo spazio antropologlco del Saoara. E 
coal? 

L'idea stessa di conflitto e fortemente ancorata 
alia cornice dello spazio del Territorio. Co-
struisco fortificazioni per mantenere i confini 
del mio territorio, stabilisco che temo qualcu-
ho all'esterno e che mi attrezzo ad ampliare i 
confini del mio spazio. La dinamica del con
flitto duro. armato, violento ha le sue radici 11. 
Oggi, attraverso la determinazione di un con-
fronto in tempo reale parlo di rottura dell'omo-
geneizzazione, parlo di costruzione di una 
gamma di opzioni personali, di differenziazio-
ne di posizioni su singoli punti in tempi rawici-
nati, cost rawicinati da risentire dell'elabora-
zione collettiva. La puntualizzazione dei con-
flitti pud stemperarsi in punti di convergenza e 
di divergenza, cioe di dibattito. 

MaTlal ha avilUo aha 01 apad antiDpoto0ol 
Mvono cotitaslualniaRla naHa noatiaapoaa: 
non al a rinundito aNa coordkwtf daRa Tar 
mt oai Tannono a oana Maicii 
cha Quasta conipiaaM 
praoHca conflitto? 

Questa e la conflittualita piu interessante, e 
spesso tragica. Quando uno degli spazi cerca 
di prendere operativamente il soprawento, 
quando le urgenze non risolte dello spazio 
della Terra si abbattono sui tempo presente, ri-
nascono tribalita e affermazioni etniche, un ri-
torno alia violenza primordiale si affianca al-
I'impotenza. Quando e II Territorio che chiede 
un tribute al caos della modemita si impongo-
no reglmi dittatoriali e burocrazia impenetra-
bili, nnasce il capitalismo setvaggio. Infine, 
quando lo spazio delle Menci tenta di bloccare 
le nuove trans'izioni antropologiche e di fissar-
le nelle proprie coordinate si produce il domi
nio che altri hanno definito come societd dello 
spettacalo, il cui funzionamento e i cui para-
dossi ci sono ben noti, L'intelligenza collettiva 

non ha la possibility di essere descritta mentre 
e in essere. Peiche non e uno spazio storica-
mente determinato. E piuttosto un progetto di 
civilizzazione, un'aspirazione, una forma uto-
pica che non richede la secessione dalle altre 
epoche, dagli altri spazi. & destinata a convi-
veici. 

Tutavta jaWono grappl« h M M cha (la 
stmno vhwido Qintta dbnMMloiw totMths: 
iMWmtnfl povwNtt ms MICIM ̂ upiM Indnl* 
nfMH di ctttsdM dtlto ratL Comt 4 pnwiMto 

flvHJno conlrMtl • 
con CM attri tpazl 

" to proprio n 
Mzlatoi 

attraverso la profreaslva commaKlakzzazlo-
ne del aanU a oaHe InfoinHUlonlr 

& pero la prima volta che il mondo dei profitto 
segue, e non inventa, un movimento metodo-
logico di approccio al sapere collettivo. Por-
zioni dello spazio del Sapere vincolano la red-
ditivita nel cyberspazio aile regole comunicati-
ve stabilite da individui che avevano come 
scopo II dispiegamento dell'immagtnazione, 
dello scambio, della cooperazione nomade. 
Lo spazio del Sapere non e chiuso in rete, an
che se abita le reti: nel mondo della cultura e 
dell'arte sono al lavoro procedure cooperative 
simili, e cos), almeno in parte, nel mondo della 
ricerca. Persino in certe forme di management 
ultramodemo. II capitalismo post-industriale 
deve prendere atto della contaminazione coo-
perativa, deve prendere atto dell'esistenza au-
toproduttiva di intellettuali collettivi che pen-
sano non gia alia creazione di una intelligenza 
artificiale, cioe alia creazione di macchine si-
mulatrici, ma al dispiegamento dell'insieme di 
possibility interattive tra memorie e invenzioni, 
tra immaginazioni e ospitalita etiche. 

Assetore alitculturi della provincia di Bologna 

E POSSIBILE PARLARE di Internet fuon dal coro? Lo 
chiedo perche so che un punto di vista diverso da 
quelli che oggi sono moneta corrente pub prestarsi 

a qualche equivoco. Si rischia di passare per nipotini di Ar
cadia. 

In realta, la tecnologia e parte di noi, ci nguarda, e, nei 
suoi confronti, e incomprensiva qualsiasi altemativa secca 
tra un «pro» e un -contro.. £ piu interessante interrogarsi 
sui <senso> delle nuoveconquiste. Sapendo che nessuna e 
tale da eliminare, o sostituire, definitivamente le altre. Solo 
un materialismo tecnologico particolarmente intransigen-
te pud ritenere che le reti telematiche «superinc. ii libro, o 
la semplice lettera, o il vecchio e desueto diplianl, Vige, 
infatti, una sorprendente sincronia tra i risultati del sapere 
ed un presente nel quale tutto convive, senza primati o ge-
rarchie. 

Certo, ogni novita porta con se un alone di fascinazio-
ne, e accende fervide attese. D'altra parte, non e'e scoper-
ta tecnologica della quale, una volta acquisita, riusciamo a 
fare a meno ed e naturale che sia cost. 

Internet ha coipito al cuore la nostra immaginazione 
come «luogo» di una nuova liberta della comunicazione. 
Come rappresentazione di un suo possibite carattere asso-
luto e planetario. Ha sollecitato I'aspirazione ad un contat-
to diretto, in tempo •reale, in una specie di vis d vis me-
diatico. Ha offerto 1'immagine di un macrocosmo mteratti-
voe virtuale. 

Ii fatto e che il Mito di internet risulta fiorente in uno dei 
contesti telematici meno sviluppati d'Occidente: circo-
stanza che dovrebbe far riflettere chi sa che uno degli 
aspetti del nostra carattere nazionale e proprio quello di 
enfatizzare cid di cui siamo carenti. 

Qualche dato? Prendiamo il 29°Rapporto Censis (fini
te di stampare io scorso 23 novembre dall'editore Angeli) 

Tabella 25, pag. 93: vi si parla dello sviluppo deil'/ntor-
mation Communication Technology. Ebbene, nel mercato 
dei sistemi di reti, l'ltalia risulta, in riferimento ad alcune 
voci, non propriamente al vertice delle statistiche. 

Potrasembrare un'ossetvazione sin troppo banale, ma 
la predicazione a favore di Internet non e un'eccellente 
campagna di marketing, a costi zero, per le case produttri-
cidi computer? 

Per quanta riguarda i collegamenti in Internet, essi n-
sultano inferiori a quelli di altri paesi europei, ad esempio 
del Regno Unite e della Germania. Cresceranno nel futuro, 
e in modo esponenziale: intante, questa e la realta. 

„ iE al(qr,a;;come mai i| discorso su Internet 6 stato, ed e, 
„ Cfls) spvraeccitato, costnldeOlogieo»' PiOche rispondere al 
' qu£s1te>7 gtjripdtra fario,- se vorra, conpiu perizlatxii me -

mi sento interessato a riprendere alcunl ulteriori spunti of-
lerti dall'ultimo Happorto Censis. 

Precisamente tre. II primo, a pagina 79. Ecco: «La dila-
tazione infinita degli orizzonti di informazione e delle po-

tenzialita di comunicazione^ non 
, produce-affermail Censis-«co-
, me sembra promettere, un pro-

porzionaie approfondimento del
la conoscenza, ma un'incerta e 
dispersiva, anche se suggestiva, 
navigazione in un mare casuale 
di stimoli senza ordine*. 

Ii secondo, a pag. 366, laddove 
si dice che la «sfida» e quella rela-
tiva ad uno (sfruttamento delle 
potenzialita offerte dalle tecnolo
gie dell'informazione, piuttosto 
che semplicemente indotto da 
queste". 

II terzo, a pag, 550, ove si la-
menta una •soorarappresentazto-
ne delle potenzialM evolutive del
le nuove tecnologie (multimedia-
lita, reti telematiche)*, aile quail, 
•in nome di un Irainteso spirito 
democratico*, viene riconosciuta 
•la capacita di awicinare le gran-
di masse a! centri decisionals. 

Spunti e dati, mi sembra, utili 
per un approfondimento, sia a 
proposito del rapporto tra i nuovi 
mezzi e la loro funzione «educati-
va»; sia per cid che riguarda il 
controllo che dovremmo conti-
nuare ad esercitare su di essi; sia 

in ordine aile finalita cui essi dovrebbero com'spondere in 
relazione aU'allargamento e al potenziamento dei diritti dl 
cittadinanza. 

Detto questo, Internet e, e rimane, un mondo straordi-
nario. Solo che e venute forse il momenta di assumerlo 
con un po' piu di distacco, mormalizzandonei la portata, 
mettendo finalmente, comesi dice, i piedi per terra. Consi-
derandolo per quello che e: un mezzo e non un fine. Un 
contenitore e non un contenuto. Uno stnjmento che, pro
prio perche fondato su una comunicazione libera e poten-
zi .ilmente illimitata, pone anche I'esigenza di una maggio-
re attenzione da parte nostra. 

Non e'e liberta al di fuori del nspetto di certi limiti: e 
dawero cosl owio ripeterlo, nel nostra paese? Ho I'im-
pressione che I'assunzione acritica dei nuovi mezzi si pre-
sti comunque ad alcune motivate obiezioni In altri conte
sti civili la questione si e posta senza scandalo' altrove, in
fatti, mentre qui ancora domina il tabu, avanza il dubbio, 
insieme a qualche sospetto. 

In Germania, ad esempio, paese senz'altro piu •nor
mative* nel nostra, negii ultimi mesi il problema e esplici-
tamente emerso. Non nei termini rozzi della censura, ma 
in quelli corretti delle regole. Noi italiani, piu d la page de-
gli altri, non finiremo, per I'ennesima volta, per fare da in-
volontan apprendisti stregoni di una liberta che finisce per 
trasformarsi nel suo contrario? 

Siamo dawero convinti, per esempio, che negii Stati 
Uniti -come riferiva Massimo Cavailini tempo fa su queste 
pagine - il Telecommunication Act sia passato per mettere 
le •brache al cyberspazio*? 

Chi usa Internet sa come lo strumento sfugga per defi-
nizione ad ogni disciplina. Tuttavia, prima o poi, il tema di 
una maggiore regolazione si pona. E poW trovare una so-
luzione solo in un non facile accordo sovranazionale tra 
gli Stati. Cominciare a discutere non e segno di provinciali-
smo o di arretratezza; significa, al contrario, disporsi ad 
acquisire una maggiore consapevolezza delle reali que-
stioni che abbiamo di fronte. 
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