
Indice 

pag. 

Presentazione XVII 
Marina Calamo Specchia; Fabio Calefato; Luigi Cazzato; 
Nancy De Benedetto; Laura Fabiano; Daniele Petrosino 

Premessa  
Le “cattive nuove cose” della trasformazione digitale 
della politica XIX 
Luigi Carmine Cazzato 

Prefazione XXI 
Pietro Ricci 

Processi politici, nuove tecnologie e democrazia digitale. 
Una nuova frontiera del costituzionalismo? 

Marina Calamo Specchia 

1.  Democrazia “tecnocratica” o tecnologia “democratica”? 1 
2.  Anomia della Rete e tutela dei diritti fondamentali: quali le soluzioni? 9 
  



VIII Indice 

pag. 

Parte I 
Relazioni 

La “Mappa Italiana dell’Intolleranza” 
Cataldo Musto 

1.  Introduzione 19 
2.  CrowdPulse 21 
3.  Conclusioni 25 

Tecnologie linguistiche della persuasione:  
la funzione combinata di implicature e stereotipi 

Edoardo Lombardi Vallauri 

1.  Il ruolo degli stereotipi nella comunicazione pubblica persuasiva 27 
2.  Le implicature come strategia persuasiva 31 
3.  Come operano insieme le implicature e gli stereotipi 32 
4.  Conclusioni 41 

Parole e algoritmi:  
schizzo per un’antropologia politica  

della trasformazione digitale 
Derrick de Kerckhove 

1.  La teoria dei sistemi operativi della cultura 44 
 1.1. Applicazioni giuridiche del SOC alfabetizzato 45 
 1.2. Il codice digitale come sistema operativo 46 
2.  L’arrivo dello “Stato del Codice” 47 
3.  Una crisi epistemologica 49 
 3.1. La libertà di coscienza 50 
 3.2. Datacrazia 51 
 3.3. Automatizzare la legge 52 
 3.4.  Eccezionalismo tecnologico 53 
4.  Tentativi di regolamentazione 55 
5.  Il paradosso della democrazia 57 
 5.1. Open source per proteggere l’utente? 57 
6.  Conclusione 58 



 Indice  IX 

pag. 

Nuove tecnologie, costruzione del consenso e democrazia 
Pamela Martino 

1.  Nuove tecnologie e comunicazione politica: considerazioni introduttive 61 
2.  Le derive del fenomeno di primo livello: la formazione del consenso 64 
3.  Le derive del fenomeno di secondo livello: i poteri privati e i neopopu-

lismi 67 
4.  La e-democracy è un’alternativa possibile? 71 
5.  La dimensione discendente della legittimazione delle istituzioni oltre il 

circuito democratico-rappresentativo 72 

Crisi dello Stato democratico rappresentativo,  
intermediazione partitica e voto elettronico nell’era digitale 

Laura Fabiano 

1.  Polverizzazione identitaria e crisi della Forma di Stato democratico 
rappresentativa 75 

2. ICT e costruzione del consenso politico ed evoluzione dell’intermedia-
zione partitica 79 

3.  Cittadinanza digitale e voto elettronico 85 
4.  Democrazia 2.0 e partecipazione politica: il primo passo è nell’alfabe-

tizzazione tecnologica 89 

Internet e le sue regole 
Giovanna De Minico 

1.  Quale diritto per Internet? 94 
2.  I modelli di self-regulation  97 
 2.1. Una self-regulation pura? 98 
 2.2. Oppure la co-regulation? 99 
3.  La self-regulation al servizio del bene comune? 102 
4.  Il Legislatore della self-regulation 105 
5.  Gli attributi dell’eteronomia in Internet 107 
6.  Una terza via oltre l’eteronomia e la self-regulation per Internet 110 
 6.1. La lezione americana sul rapporto eteronomia-autoregolazione in 

rete 115 
7.  Il Digital Services Act rispetta la gerarchia tra eteronomia e self-regula-

tion? 118 
8.  I rimedi ibridi: autoritativi e negoziali 123 



X Indice 

pag. 

Parte II 
Interventi 

Consenso, partecipazione e nuove tecnologie. 
Note introduttive 

Maria Dicosola 

1.  Premessa. La crisi della democrazia costituzionale e le nuove tecnologie 129 
2.  Nuove tecnologie e procedure democratiche 130 
3.  Nuove tecnologie e diritti fondamentali 132 
4.  Nuove tecnologie e (separazione dei) poteri 135 

L’intellettuale come interprete: 
Umberto Eco e la teoria delle “caldaie” mediatiche 

Gianpaolo Altamura 

1.  Premessa. I paradigmi vanno sempre difesi o sempre contestati? 139 
2.  La conoscenza come ars combinatoria 144 
3.  I mass media come “caldaia” sociale 146 
4.  Eco e le “legioni di imbecilli” del web 148 
5.  Conclusioni: l’intellettuale come interprete e memoria 150 

“Il mio ruolo è rappresentarti”?  
Riflessioni su nuove tecnologie e  

legittimazione democratica, tra opportunità e rischi 
Antonio Cortazzo 

1.  Premessa: riconsiderare il passato per affrontare il futuro 153 
2.  Crisi dei partiti e neo-intermediazione 155 
3.  Una nuova Intelligenza 158 
4.  “Democrazia digitale” tra decisione politica e partecipazione 160 
5.  L’esperienza romena: ION. Cenni e spunti di riflessione conclusivi 163 
  



 Indice  XI 

pag. 

Data governance e processi politici in rete.  
Cenni sulla regolazione post-pandemica 

Maria Francesca De Tullio 

1.  Introduzione 169 
2.  Disintermediazione e re-intermediazione dell’informazione in rete 170 
3.  Il dibattito sulla moderazione dei contenuti in rete 173 
4.  La disciplina dei contenuti nelle policy digitali post-pandemiche 179 
5.  Conclusioni 182 

Democrazia continua o post-democrazia? Considerazioni 
costituzionali a partire dai processi digitali partecipativi 

nella legislazione regionale italiana 
Luca Dell’Atti 

1.  Premessa 184 
2.  Partecipazione e sussidiarietà: per una democrazia continua tramite il 

web come nuova forma di local self-government 185 
3.  La legislazione regionale italiana sui processi partecipativi (anche) on-

line: uno sguardo complessivo e un focus sulla normativa pugliese 189 
4.  Conclusioni. Per una fisionomia pubblica e inclusiva delle piattaforme 

di partecipazione digitale 194 

Nuovi aspetti del potere nel Metaverso 
Luca Di Majo, Francesca Paruzzo 

1.  Dall’uso umano dell’essere umano all’uso tecnologico dell’uomo tec-
nologico 200 

2.  A mia immagine e somiglianza: il Metaverso 202 
3.  Gli intermediari digitali quali poteri economici 205 
 3.1.  A chi il ruolo di porre limiti al potere privato degli intermediari 

digitali? 208 
 3.2.  Quali coordinate teoriche di discussione? 210 
4.  Riflessioni (non) conclusive. 212 
  



XII Indice 

pag. 

Nuove tecnologie … vecchio estrattivismo: il ruolo politico 
delle comunità locali dinanzi alle intrinseche contraddizioni 

della transizione digitale ed energetica 
Nicola Maffei 

1.  Premessa 216 
2.  Estrattivismo digitale: un concetto polisenso 217 
3.  Due esempi “vincenti” di estrATTIVISMO digitale: i casi groenlandese 

e serbo a confronto 224 
4.  Il Critical Raw Materials Act: la controversa corsa dell’Unione europea 

al progresso tecnologico 230 
5.  Cenni conclusivi 236 

Politica 2.0. La comunicazione implicita sui social e  
nei discorsi monologici tradizionali 

Giorgia Mannaioli, Viviana Masia 

1.  Introduzione 240 
2.  Comunicazione implicita e manipolazione 241 
3.  Strategie della comunicazione implicita 242 
 3.1. La presupposizione 242 
 3.2. L’implicatura 243 
 3.3. La vaghezza 244 
 3.4. La topicalizzazione 245 
4.  Dibattito pubblico e caratteristiche semiotiche dei social media 247 
5.  La nostra analisi 251 
 5.1. Il corpus 252 
 5.2. Metodologia 253 
 5.3. I dati 253 
6.  Discussione 255 
7.  Riflessioni conclusive 257 

Costituzionalismo digitale e nuove modalità d’esercizio dei 
diritti politici in Europa. Le antitetiche esperienze di 
Germania ed e-Stonia in materia di voto elettronico 

Piercarlo Melchiorre 

1.  Costituzionalismo digitale, vecchi diritti, nuovi poteri. Un’introduzione 260 



 Indice  XIII 

pag. 

2.  Il dibattito sul voto elettronico tra avanzamenti potenzialmente efficaci 
e legittime incertezze costituzionali 262 

3.  La brusca frenata dell’e-vote in Germania a seguito dell’intervento del 
Bundesverfassungsgericht 265 

4.  Libertà, segretezza ed eguaglianza del voto attraverso le lenti del lead-
ing case estone 268 

5.  Osservazioni conclusive 271 

Attraverso le problematiche costituzionali dell’e-voting  
nella duplice prospettiva del voto deliberativo ed elettivo 

Chiara Padrin 

1.  Note introduttive e premesse di metodo 273 
2.  L’astratta (in)compatibilità tra le diverse tipologie di e-voting e le ga-

ranzie previste dall’art. 48 Cost. 276 
3.  The Show Must Go On. Sull’opportunità di una digitalizzazione del vo-

to deliberativo 279 
4.  Prove (e primi passi) verso il voto elettivo elettronico 283 
5.  Some Day, One Day. Brevi riflessioni conclusive 286 

Il binomio disinformazione-sicurezza nel presidio 
dell’opinione pubblica in ambienti V.R.-A.R.  

Alcune annotazioni sulla necessità di un costituzionalismo 
by design dei nascenti metaversi 

Marco Rhao 

1.  Profili introduttivi 290 
2.  Evoluzione qualitativa e quantitativa dello strumento informativo in seno 

allo Stato comunità: alcune coordinate problematiche 296 
3.  La problematizzazione del reale nei processi di comunicazione istitu-

zionale 300 
4.  Disinformazione, infodemia e i margini di condizionamento del feno-

meno di poiesi dell’opinione pubblica 305 
5.  Il costituzionalismo by design dei metaversi come presupposto di una 

resilienza costituzionale 309 
  



XIV Indice 

pag. 

Leggere Mortati a Menlo Park. 
Le piattaforme digitali come espressione  

contemporanea del patrimonialismo 
Giulio Santini 

1.  Piattaforme digitali e forma di Stato: per un’euristica attraverso il con-
trasto 319 

2.  Il patrimonialismo: una forma ancora attuale di legittimazione e orga-
nizzazione del potere 321 

3.  Le piattaforme come espressione di un ordinamento a regime patrimo-
niale 325 

4.  Ordinamenti (digitali) patrimoniali e ordinamenti (statuali) burocratico-
razionali: una dialettica difficile 329 

Il voto elettronico “presidiato”:  
uno sguardo alle esperienze di Stati Uniti e Brasile 

Marco Schirripa 

1.  Introduzione 333 
2.  L’utilizzo del voto elettronico negli Stati Uniti 337 
3.  L’urna elettronica in Brasile 341 
4.  Considerazioni conclusive 344 

Appunti sul possibile utilizzo della e-democracy  
nelle procedure parlamentari 

Franco Sicuro 

1.  Le deliberazioni pubbliche alla prova del Virtual Parliament  347 
2.  Il possibile esercizio digitale del mandato politico nel Parlamento ita-

liano 350 
3.  Regolamentare l’esercizio digitale del mandato elettivo 354 
4.  E-democracy e trasparenza delle procedure parlamentari 357 
5.  Uno sguardo al futuribile: la politica nel Metaverso 359 
  



 Indice  XV 

pag. 

Crisi della democrazia rappresentativa e 
democrazia digitale 

Daniele Petrosino 

1.  Introduzione 361 
2.  La crisi delle democrazie 362 
3.  La democrazia ai tempi di internet 365 
4.  Voto elettronico e processi parlamentari 366 
5.  Opinione pubblica e trattamento dell’informazione nell’epoca digitale 369 
6.  La regolazione normativa di internet 374 
7.  Conclusioni 376 
  



XVI Indice 

 


