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Premesse ed esempiper wna ualutazione di sistemi

di Adriano Volente

elL 'af f rontare i  oroblemi
.della valutazione dei siste-
mi informativi ed informa-

tici è possibile articolare il discor-
so par tendo da d ivers i  presuppo-
sti ed utilizzando molteplici para-
metri di riferimento; ciò in quan-
to, in primo luogo, diversi sono i
p o s s i b i l i  p i a n i  d a  c u i  m u o v e r e
nell'impostazione del problema.

Quale valrurtaziorre di sistemi

In verità, è la stessa attività di va-
Iufazione che può articolarsi se-
condo d iverse d i ret t ive;  e,  dun-
que, anche il termine "valutazio-

ne" è suscenibile di diverse acce-
zioni così come diversi sono i si-
gnificati che tale rermine può di
volta in volta assum o che,
di volta in volta, gli sono stati at-
tribuiti -; i l  significanre è srato
così variamente riempito di conte-
nuto a seconda dei possibili para-
metri di riferimento temporali o
spaziali, ed in relazione alle diver-
se finalità perseguite.l
Non  c i  s i  adden t ra .  i n  ques ta  se -
de,  nel la  d isquis iz ione generale
relativa aIla deîinizione di "valuta-

zione", ma ci si limita ad eviden-
z iare i  contorn i  che questa può
assumere con riferimento alla spe-
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cifica questione della valutazione
dei  s is temi  in format iv i .
La concezione dell'attività di valu-
tazione, laddove rfferita a sistemi
informativi ed informatici, assume
caratteristiche e significati peculia-
ri. In primo luogo, valutare un si-
stema è cosa ben diversa da valu-
tare un programma o un progetto.
Infatti, tutto il complesso di atti-
v i tà  vol to a cogl iere I 'e lemento
procedurale e quello temporale di
un progetto o un programma as-
sume, nel caso della valutazione
di sistemi, un'importanza sicura-
mente residuale; ciò accade anche
laddove,  muovendo dal la  teor ia
dei sistemi, questi ultimi vengano
considerati in un'ottica dinamica.
Permangono le princip ali partizio-
ni cui si è solit i  r icondurre I 'att i-
vità d,Fvalu tazione (v alufazione ex
ante, in itinere o formativa, expost),
pur con notevoli differenze e limi-
tazioni; ad es. alcuni dei principali
ob ie t t i v i  gene ra l i  a l l a  l uce  de i
quali confro Írtaîe la progettazione,
evoluzione o reahzzazione di un
s i s t e m a .  r i s u ] t a n o  i n  g r a n  p a r t e
predefinit i per ogni gruppo o ti-
pologia di sistema.
Con riferimento al nostro oggetto
- sistemi di basi di t ioo tecnico
scient i f ico d isponib i l i  sL ruppot to
automatizzato e in particolare su

cd-rom - appare evidente Ia ne-
cessità di confronto e di rispon-
denza ad alcuni obiettivi generali:
i l  soddisfacimento degli utenti e
del le  loro es igenze informat ive;
l ' integrazrone con le altre fonti
documenlar ie a l ternat ive del  s is te-
ma considerato,  o l t re che con i
pr inc ipal i  metodi  d i  acquis iz ione e
ricerca delle informazioni; la crea-
zione di un prodotto informativo
dotato d i  una sua or ig inal i tà  sul
piano formale e sostanziale.
In ult ima analisi, nel nostro caso
non ri leva valutare se i l progetto
che ha pofiato alla realizzazione
di una applicazione su cd-rom sia
stato efficace o efficiente; vicever-
sa,  c iò che r i leva è I 'e f f icac ia e
l 'e f f ic ienza del l 'appl icaz ione sressa
con riferimento alla realtà esterna,
intesa quest'ult ima nel senso più
ampio.
Sono state finora sintetizzate le pe-
culiarità della valutazione di siste-
mi informativi con particolare rife-
rimento ai suoi l imiti r ispetto alla
valutazione di programmi o di pro-
getti.
Viceversa, nel parlare di valutazio-
ne di sistemi informativi ed infor-
matici si fa riferimento anche ad
ulteriori elementi propri e caratte-
ristici dell'oggetto considerato.
Infatti, è possibile arficolare la va-
lutazione di applicazioni informa-
tiche secondo almeno tre ottiche
distinte:
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- validità scientifica e funziona-
lità intrinseca del sistema;
- innovatività documenlaria (e,

in alcuni casi, editoriaie) del siste-
ma;
- efficacia ed efficienza nel con-
creto ambi to d i  appl icaz ione,
Nel  presente lavoro s i  vogl iono
fornire dei contributi di riflessione
relativamente al secondo elemento,
vale a dire f innovatività in un'ot-
tica lato sensu doctmentaria. Natu-
ralmente, gli altri due elementi non
sono ,  e  non  po t rebbe ro  esse re ,
completamente accantonati duran-
te Ia frattazione.
I diversi aspetti della valutazione,
di tipo scientifico o di tipo opera-
tivo, non individuano fasi f isica-
mente separate e prive di imPlica-
zioni reciproche, ma solo logica-
mente distinte e dunque dotate di
notevoli punti di contatto e di in-
terferenza.
L'ambito applicativo entro cui sarà
sviluppata la tratfazione è quello
dei cd-rom di tipo giuridico ed e-

conomico.
Ad una sintetica descrizione del-
l 'o f fer ta d i  cd-rom in campo giur i -

dico ed economico, seguirà un'a-
nalisi dei criteri di valutazione e
di dlfferenzrazione dei cd-rom nel
settore fiscale-tributario ed infine
un'analisi del "Sole 24 ore" nelle
sue vers ioni  car taceo,  cd-rom e
on line con riferimento alla strut-
tura ed ai contenuti informativi.
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Generalità sull'offefta
dei cd-rom giuridici
ed economici

In Italia, f in dai primi anni dalla
loro presenza sul mercato, i cd-
rom hanno colto l'attenzione degli
utenti finali e specialmente di stu-
di professionali. in parte per i cri-
teri di consultazione che li carafte-
rizzano e li awicinano alle opere
cartacee, in parte per la distanza
da ogni problema di teleco?Íruni-
cazione.
Nel la  F ig.  1 v iene evidenziata la
"fefta" di produzione italiana di ti-
toli di cd-rom giuridici ed econo-
mici rispetto alla produzione inter-
nazronale; si tratta di un rapporto
interessante ed incoraggiante, in
quanto I'Italia produce da sola più
del 7 per cento della produzione
totale nei settori considerati.
È sempre il settore giuridico che,

parallelamente a quanto awiene
per le basi di dati on l ine, conta
un numero elevato di cd-rom.
Infatti, su un totale di 292 titoli di
cd-rom prodotti a l ivello interna-
zionale, l'Italia è presente con 24
titoli.
Nei settori dell 'economia e della
finanza si registra un numero mi-
nore di t itoli, sebbene le propor-
zioni non varino di molto: 6 cd-
rom italiani su 125 internazionali
ne l  se t t o re  de l l ' economia  e  de l
commercio,  6 cd-rom i ta l ian i  su

79 internazionali nel settore finan-
ziario.
Nel  set tore economico i  cd-rom
esistenti contengono dati sulle im-
prese operative in Italia, sulle im-
prese di importazione ed esporta-
zione, owero informazione gior-
nalistica o bibliografica.
Vi è da dire, inoltre, che una gran
parte dei cd-rom giuridici conten-
gono informazroni relative al set-
tore fiscale tributario ed al diritto
del lavoro, rivestendo un certo in-
teresse anche per alcuni operatori
economic i .  I  r imanen t i  cd - rom
giur id ic i  cost i tu iscono in prevalen-
za utlh riproduzioni su suPPorto
ot t ico dei  reper tor i  leg is lat iv i  e
giurisprudenziali.
Yal la pena di evidenzrare che il
settore fiscale-tributario e quello
del lavoro sono considerati come
categorie a sé stanti in tutti i  re-
pertori di basi di dati on line e di

cd-rom, a testimoniare ia rilevante
produzione in questi settori a l i-
vello internazionale.
In Italia le basi di dati on line nel
settore giuridico sono state Pro-
dotte prevalentemente ad inrzrati-
va pubblica (particolarmente della
Cor te  d i  cassaz ione )  e  dunque
con una netta tendenza a creare
un sistema di basi di dati che ri-
soondesse a cr i ter i  d i  onnicom-
prensività, esaustività e coordina-
mento delle informazioni contenu-
te in ogni sua pafie.

Ò
I

Fig. L - Produzione itarnana ed internazionale di cd-rom nei set-
tori giuridico ed economico

E produzione italiana ! produzione intetnazionale
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I l  cd - rom,  v i ceve rsa ,  s i  è  pos to
immediatamente come prodotto
commercia le dest inato a s ingol i
professionisti per risolvere specifi-
ci problemi informativi, il che ha
compoftato una concentraZione dt
applicazioni su settori specifici e
circoscritt i , quali, appunto, i l  set-
tore fiscale-tributario.
Da ciò è derivato, di fatto, un in-
sieme - con caratteristiche talvol-
ta "poco sistematiche" - dei cd-
rom su di uno specifico dominio.

La presentazione dei principali cri-
teri di valutazione di basi di dati
disponibil i  su cd-rom su domini
identici o strettamente collesati è
l 'oggetto clel paragrafo r"gu.it".
Ne l  t e r zo  pa rag ra fo  sa ranno  po i
presentati i principali criteri di a-
nalisi e valutazione di una terza fi-
pologia di sistemi in questo setto-
re: quella composta dalle diverse
applicazioni che ripropongono su
differenti supporti un'unica fonte
informativa.

Yalwtazione di sistemi
nèl confronto fta diverse
basi di dati su cd-rom:
il caso delle basi di dati
nel settore fiscale-tributario

Come diretta conseguenza di quan-
to osselvato in precedenza, risulta
che, mentre gran parte delle basi
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di dati on l ine in Italia sono state
organizzafe per fonti del diritto, nei
r 'd- rom rss is t iamo al  processo in-
Yerso, vale a dire ad una notevole
concentrazione dei prodotti dispo-
nibil i  su settori particolari, quale
quello fiscale-tributario.
Ciò contribuisce ad una situazione
di apparente sovrapposizione sul
iato dell'offerta e di sicura confu-
sione sul fronte dell'urenza.

Si è padato di "apparente" sovrap-
posizione dei prodoti disponibil i
in  campo f iscale e t r ibutar io;  in
effetti, esaminando ogni prodotto
alla luce di una serie di parametri
- organizzazione delle informa-
zioni, interfaccia e modalità di ri-
cetca, funzioni di ricerca, concate-
namento logico fra documenti e
funzioni ipertestuali, oltre ad ag-
giornamento e cost i  -  notevol i
differenze vengono alla luce.
Con r ' j fer imento a i  pr imi  paramc-
tri, selezione delle fonti ed orga-
nizzazione delle informazioni, va
preliminarmente rilevato che il fat-
tore più impofiante di una base di
dat i  consis te nel l 'a f f idabi l i tà  dei
con tenu to  i n fo rma t i v r . r :  p r ima  an -
cora di considerare "quanti" dati
sono inseriti negli archivi è neces-
sario conoscere le specifiche fonti
dei dati e le modalità di selezione
delle informazioni "ri levanti" da
inserire nella base di dati.
Non basta, dunque, per effettuare

una prima cernita, ri levare i l nu-
mero di "record" presenti nei cd-
rom in quest ione,  e c iò per  due
ordini di motivi.
In primo luogo va considerato un
elemento finale, e cioè che ogni
record può riferirsi a diverse por-
z ioni  del  documento or ig inar io.
Per i l materiale legislativo, ad e-
sempio,  i l  record è cost i tu i to  da
uno, ma anche da più articoii; re-
centemente, in concomitanza con
l 'evoluz ione,  p iù o meno consa-
pevole, della redazione dei testi di
legge e specialmente con l"'espan-
sione" dei singoli articoli, il record
può  esse re  cos t i t u i t o  anche  da
uno o più commi..
In secondo luogct, va considerato
che diverse e di diversa úlevanza
possono essere le fonti di riferi-
mento; basti pensare al materiale
dottrinario e di dibattito giuridico
che viene prodotto ai vari livelli e
con finaiità opposre di tipo divul-
gativo owero scientifico.
Inoltre, nello stesso settore fiscale-
tributario tutte le tipologie di do-
cumenti giuridici sono contenute
in misura e proporzioni variabil i
nei cd-rom clisponibil i  sul merca-
to: ad es. ltruouafiscal data e Bam-
ca dati tributaría contengono un
numero elevato di documenti re-
Iativi alla prassi amministrativa;
Laserdata codice tributario contie-
ne un numero l imi tato d i  docu-
menti giurisprudenziali e dottrina-
li, ma fornisce anche i testi inte-
grali delle sentenze e degli articoli
di dottrina; tesri integrali di giuri-
sprudenza e dottrina sono forniti
anche da Fiscouicleo; Banca dati
tributaria e Las ercJata riporfano,
tra i documenti normativi, anche
un Élran numero di decreti legge
non convertitt; Laserclata ripofia,
inoltre, tra i documenti normativi,
anche gli articoli del codice civile;
alcuni cd-rom, ad es. Nuouafiscal
data, contengono, oltre ai riferi-
menti dottrinari, anche i commenti
esplicativi della redazione che for-
niscono delie analisi dei problemi
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f iscali più ri levanti, corredati con
gli opportuni rinvii alla documen-
iazione giuridica di riferimento.
Tali o analoghe considerazioni so-
no semplicemente volte ad indica-
re i parametri da utllizzare per I'in-
dividuazione del prodotto, di volta
in volta, maggiormente consono
alle proprie esigenze, e non ad i-
dentif icare i l prodotto "migliore"

in assoluto.
Sebbene Ia varietà sul fronte del-
l ' o f f e r t a  non  debba  necessa r l a -
mente rappresentare un fattore di
dlffer enziazione consapevolmente
considerato da editori, produttori,
distributori, ciò non toglie che Ie
speci f iche es igenze conosci t ive,
ma anche le specifiche abitudini,
delle diverse categorie professio-
nal i  possono rendere par t ico lar-
mente preziosa l 'una o l 'altra mo-
dalità di organizzazione e seiezio-
ne delle fonti, e dunque, l 'uno o
I'altro cd-rom.
Se ormai 1'osti l i tà dichiarata verso
Ie applicazioni informatiche ed il
vago terrore nei  confront i  del lo
schermo di un calcolatore (key-

b o arcl frigh t) possono consiclerarsi
fattori residuali e in gran parte su-
perati, non vanno sottovaiutati al-
tri "fattori di gradimento" legati ad
abitudini ed attitudini consolidate
dei diversi tipi di destinatari.
Va  cons ide ta to ,  ad  esemPio ,  i l
ruolo primario svolto da "bibliote-

che personali" o raccolte sedimen-
tate nel tempo, rispetto ai Proce-
diment i  d i  conoscenza e d i  con-
sul taz ione dei  d ivers i  operator i
giuridici; in tale ottica, non basta
produrre o proporre un archivio2
elettronico su quell 'argomento di
sicuro interesse per una determi-
nata categoria, né è sufficiente ri-
badire l 'esistenza di punti di con-
tafto lra archivio elettronico in lo-
co ed archivio catfaceo;3 diviene
necessario valutare come tale pro-
dotto vada ad rntegrarsi con gli
strumenti ed i metodi preesistenti
di recupero delf informazione e
che ruolo si trovi ad assumere di
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fatto rispetto a questi ult imi o ad
una par te d i  ess i :  "a l ternat ivo o
concorrente?", " di approfondimen-
to o di riferimento?", "di analisi o
di sintesi?".
In tale ottica, anche il dibattito sul-
la preferibilità di un archivio di te-
sti completi or,.vero di riferimenti
bibliografici è ben lungi dall'essere
esaurito a l ivello teorico ed assu-
me, tra 1'altro, connotati peculiari
in relazione al settore giuridico
(bast i  pensare a l la  par t ico lar i tà
de1la "massima" con riferimento al-
la struttura, al contenuto informati-
vo, alla fonte da cui promana).
Tra gli ulteriori parametri da con-
siderare per una attività di valuta-
zione o di orientamento tra i di-
versi cd-rom disponibili in campo
fiscale-tributario, sono di primaria
importanza quelli relativi alle mo-
dalità di ricerca.

Quando si parla di modalità di ri-
cerca c i  s i  può r i fer i re a due a-
spet t i  d is t in t i ,  sebbene corre lat i .
Da un lato, infatti, possono essere
evidenziate le  quest ioni  re lat ive
alf interfaccia, cioè al modo di pre-

sentarsi di un archivio ed al grado
di "amichevolezza" nell'interazione
con l'utente; d'altro lato, si può fa-
re riferimento alle funzioni di ri-
cerca ed ai linguaggi di interroga-
zione di ogni prodotto.
I1 primo aspetto assume rllevanza
da un punto di vista formaie, rife-
rendosi, infatti, a come un archi-
vio appare; il secondo aspetto as-
sume un  r i l i evo  sos tanz ia le ,  i n
quanto si ripercuote direttamente
sul grado di completezza e di pre-
cisione nelf impostazione delia ri-
cerca; inoltre, questo secondo a-
spetto in particolare è strettamente
col legato con la s t rut tura docu-
mentaria dell'archivio.a
I  cd-rom, s ia per  la  drstanza dai
problemi e dai costi di telecomu-
nicazione, sia per la completa uti-
llzzabrlità su personal comPuter,
s ia ancora per  1 'a l ta  capaci tà d i
memorizzazione, sono stati visti
come momento di sintesi tra i due
aspetti sopra considerati, ed anche
in ciò si è ritenuto risiedesse f in-
novatività di tali prodotti.
Vi è da dire, tuttavia, che le



carateristiche dello strumento cd-
rom sopra menzionate non por ta-
no automaticamente alla realizza-
z ione  d i  p rodo t t i  " am ichevo l i " ,

multimediali o anche integrati, pur
costituendone i presupposti di ba-
se.
Infatti, anche in questo caso si è
lontani da un'uniformità tra i cd-
rom disponib i l i  su l  mercato,  in
quanto entrano in gioco sia le di-
verse soluzioni adottate in merito
all'interfaccia5 ed ai software di in-
terrogazione, sia gli eventuali vin-
col i  legat i  a l l 'archi tet tura e aI Ia
struttura documentaria della base di
dati.
Sia con riferimento alle funzioni
di ricerca che, particolarmente, al-
I'interfaccia, può risultare non fa-
cilmente sintetizzablle. ed in oarte
arbitrario. lornire clei parameiri a-
prioristici di confronto tra prodot-
ti. Tuttavia, sulla base di studi ed
analisi condotti in questo settore,
e dunque muovendo da un riferi-
mento alle applicazioni in questio-
ne, possiamo segnalare alcuni ele-
menti di riflessione.
Per quanto riguarda le modalità di
ricerca dei documenti, si possono
segnalare alcuni dei fattori di va-
lutazione meno soggettivi e più
facil mente gener alizzabili :
- eventuale ipartizione della ba-
se di dati in più sottoarchivi; in tal
caso: criteri di ripartizione, colle-
gamento tra sottoarchivi e possibi-
lità di ricerca contemDoranea ov-
vero clisgiunta:
- funzioni di searching: criteri e
campi di ricerca (per parole chia-
Ye, per indici, per estremi);
- eventuali limitazioni alla lun-
ghezza ed al numero dei termini
inseriti nella stringa di ricerca;
- esistenza degli operatori logici
ed esistenza e varietà degli opera-
tori posizionali (.adiacenza, prossi-
mità, alternanza...);
- possibilità di funzioni di brows-
ing non solo sequenziale (scorri-
mento avanti ed indietro delf insie-
me dei documenti), ma anche strut-
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tura le (accesso a i  document i  da
punti prestabiliti, connessi al tipo di
struttura adottata per l'archivio);
- esistenza di un thesaurus e sua
accessibilità in linea;
- possibil i tà di accesso al voca-
bolario in qualunque fase della ri-
cefca;
- esistenza di maschera e tronca-
men to  e  poss ib i l i t à  d i  i nd i ca re
con precisione il numero di carat-
teri che si vuole seguano Ia radi-
ce, o alf interno del termine;
-  possib i l i tà  d i  memot izzare,  r r -
c h i a m a r e  e  r i u t i l i z z a r e  i n  v a r i o
modo ie ricerche svolte;
- tipo di correlazione tra docu-
menti ed eventuale funzione iper-
testuale.
Con riferimento all ' interfaccia, i
principali criteri di valutazione so-
no r isu l tat i  i  seguent i :
- formati di visualizzazione e di
stampa;
- sistema di consultazione inte-
rattivo o a menu;
-  sempl ic i tà  d i  se lez ione degl i
archivi e impostazione della ricer-
CA;
- tempi di risposta;
- inequivocità dei simboli e co-
dici utllizzati nel linguaggio di in-
fertogaztone;
- t ipo di feedback e qualità dei
messaggi deì sistema;
- disponibilità e tipologia dei ta-
st i  funzione (ad es.  presenza d i
tasti di interruzione della funzio-
ne);
- altre caratteristiche grafiche, ad
es. evídenziazione dei termini ri-
cercatr presentl nel documento:
- rntegrazione dell'ambiente gra-
fico dell'applicazione con il siste-
ma di riferimento del destinatario
(dall'ambiente grafico normalmen-
te utilizzato, al sistema operativo).
Altri parametri particolarmente ri-
Ìevanti per la valufazione delf in-
terîaccia dei cd-rom sono:
- il livello di interattività consen-
tito all'utente;
- i l  l ivello di gestione multime-
diale.

Queste due funzionalità, tuttavia,
pur rivestendo particolare interes-
se con r i fer imento agl i  sv i luppi
più attuaii delle memorie ottiche
sono elencate separatamente dalle
precedenti, per due ordini di mo-
t iv i .  In  pr imo luogo,  per  una a-
vanzata gestione multimediale è
necessario disporre di un personal
computer dotato di una particola-
re configurazione (talvolta definito
personal computer interattivo); in
secondo luogo,  queste due fun-
zionalità non sono Dresenti nei
cd-rom del  set tore qui  considera-
to, salvo voler considerare in ma-
niera estensiva \a cafegoria dei cd-
rom di interesse fiscale-tributario.
Tra gli ulteriori elementi utili come
base di valutazione non va trala-
sciata la questione dell 'aggiorna-
mento,  che occupa senz 'a l t ro un
posto priorifario Iîa i "punti debo-
li" delle basi di dati su cd-rom.
Naturalmente, per il settore giuri-
dico come per gli altri, I'importan-
za della copertura temporale del-
I'archivio e del suo aggiornamen-
to dipende sia da quale è la pre-
valente finalità informativa dello
stesso (informazione più o meno
repertoriale, di attualità), sia dal
considerare ta le quest ione nel la
sua valenza assoluta, ovvero con
riferimento alle fonti on line.
Nel primo caso si presuppone un
confronto tra diverse ooere su cd-
rom nel seconclo .rro irn i diversi
suppo r t i  ( ca r taceo ,  on  l i ne ,  cd -
rom; ma anche nastro,  d ischet-
to. . . )  su cui  è possib i le  d isporre
di  una speci f ica opera (c iò vale
per Ipsoa codici tributari, Banca
dati tributaria, Nuoua fiscal clatci).
In effetti. la possibilità offerta dal-
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l'on line di recuperare infotmazio-
ne "aggiornata" in "tempo teaIe"
- pur nella relatività di tali con-
cetti - evtdenzta, per contrasto, il
catatfere editoriale del cd-rom. In
questo contesto, nel parlare di "e-

ditoriale" non ci si riferisce alle ca-
ratteristiche positive legate ai me-

todi di scorrimento, di consulta-
zione, di custodia, di aPProPria-
z ione del  contenuto del l 'oPera,
quanto ai limiti temporali di codi-'
f icazione e diffusione dell 'oPera
StCSSA.

Tut tav ia,  in  a lcuni  casi ,  I 'o f fer ta
commerciale di un prodotto tende
ad evidenziare la complementarità
piuttosto che l'alternatività tra i di-
versi supporîi. promuovendone un

uso congiunto adatto Per i diversi
"momenti informativi". In tal mo-
do, anche il t ipo di offerta com-
merciale diviene un ulteriore para-

metro di valutazione tra i diversi
prodotti.

Yalutazione di sistemi
nel confronto tra basi di dati
su diversi supPorti: il caso
del "Sole 24 ore" (BùS)

Già nel corso del paragrafo Prece-
dente si è comincrata a delineate
l ' impo r tanza  d i  un  con f ron to  t r a

applicazioni disponibil i  su Più
supporti, non solo con riferimento
agli aspetti formali che catattetiz-
zano lo specifico supporto, quan-

to soprattutto con riferimento alle

conseguenze di tipo documentario
che derivano dai diversi sistemi di

d i s t r i buz ione  e  d i  accesso  a l l e
informazioni.
Per approfondire e dare concre-
tezza a quanto detto, è stato Pre-
so in  considerazione " I l  Sole 24

ore" nella sua versione Big on l in{'
e Big cd. come esemPio di fonte

documentaria disponibile su diver-
si supponi.
La base di dati del "Sole 24 ote" è
particolarmente interessante ai no-
stri f ini sia in quanto costituisce
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una importante fonte informativa
per g l i  operator i  economic i ,  s ia
oer  i l  fa t to s tesso d i  essere una
àelle basi di dati di informazione
giornalistica, che riporfa i l testo
integrale - o quasi - di un quo-
tidiano.
I  quot id iani ,  in fat t i ,  da un cer to
punto di vista, rilevano soprattutto
per la sostafiza del contenuto in-
formativo di cui sono pofiatori, tan-
t'è che la loro veste tipografica è
relativamente semplice e còÌnun-
que  i n  l i nea  con  un  consumo im-
mediato.
D'altro canto, i quotidiani sono tra
i t iDi di documenti in cui le rela-
z ioni  f is iche non sono sol tanto
strumentali rispetto a quelle logi-
che nella ricostruzione del signifi-
cato, ma assumono una certa rile-
vanza autonoma; in altre Parole,
nella struttura di un quotidiano,
non sono scevri di contenuto in-
formativo elementi formali quali i1

tipo e la dimensione del carattete
utllizzato per comporre il titolo di
un articolo, la posizione dell 'arti-
colo nella pagina, il numero dr Pa-
gina, I'essere la pagina di destra o
di sinistra, solo per fare alcuni noti
esemoi.

Quesìe particolarità interessano,
per diversi motivi, staff rcdaziona-
Ii, agenzie pubblicitarie, studiosi
degli effetti de1le comunicazioni di

massa, utllizzatori finali.
Da un punto di vista documenta-
rio, nell'esaminare Big cd nell'otti-
ca di un confronto tra diversi suP-
porti si pone una Prima questio-
ne: quanto la trasposizione su cd-
rom di un quotidiano Può conser-
vare la sensazione della struttura
fisica, I ' immagine, in altre Parole
la .fisicità'1 del quotidiano stesso?
L'uso che normalmente v ien fat to
di un cd-rom di informazione gior-

nalistica è di recupero di informa-
zione repeftoriale;8 anche in tal ca-
so, quanto ri levato circa I ' imPor-
tanza delle relazioni fisiche di un
quotidiano sembra conservare la
propria validità, come è testimo-

niato da alcune particolatità di cui
Big cd. è dotato.
In primo luogo, si può rilevare una
tendenza generale alla conserva-
zione della struttura dell 'articolo,
così come composto sul quotidia-
no:
- viene mantenuto i l testo inte-
grale dell'articolo;
- vengono evidenziale le Parole
o i brani di discorso diretto, ripor-
tafi tra virgolette nell'articolo del
quotidiano;
- visns conservata la trtolazione
nella struttura originaria; vi è da
d i re .  a  ques to  p roPos i t o .  che  su
Big cd non è possibile, in fase di
ricerca, distinguere tra i diversi e-
lementi strutturali nell'ambito della
tifolazioîe. Ciò è invece consentito
nella versione on l ine, laddove è
possib i le  efFet tuare una r icerca in
gene ra le  ne l l a  t i t o l az ione .  ma  an -
che distintamente nei camPi di ac-

cesso re lat iv i  a l  t i to lo ed a l l 'oc-
chiello.
l n  s e c o n d o  l u o g o .  è  P a r t i c o l a r -
mente interessante notare il lavoro

editoriale effettuato su Big cd' vol-

to alla ricostruzione, ove possibi-

le, della struttura delle pagine del
giornale:
- per ogni record (articolo) viene
indicato il numero della Pagina su

cui è apparso, consentendo così
di recuperare rnformazioni sul ri-

l ievo dato all 'articolo ed in parte

anche sull'ambito nel quale l'arti-

colo è stato concepito;
- per ogni articolo viene anche
indicata una lettera dell 'alfabeto,
che sta ad indicare la  speci f ica
posizione che I 'articolo occupava
all'interno della pagina del giorna-

le (idealmente divisa in riquadri
identificati da lettere dell'alfabeto).

Quest i  u l t imi  due e lement i  sono
particolarmente rilevanti per rico-

t r u i r e  g r a n  p a r t e  d e l  c o n t e n u t o
informativo relativo alla fisicità del

documento.e Naturalmente, l ' im-

magine del giornale non Può esse-

re rest i tu i ta  a l  cento Per cento,
mancando inevi tabi lmente
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elementi quali:
- la rappresentazione delle di-
mensioni  dei  carat ter i ;
- la rappresentazione della for-
ma e posizione del titolo;
- I'indicazione dei rinvii da una
pagina all'altra.
Gli elementi fin qui riportati sono
tutti attinenti ad un confronto tra
differenti supporti con riferimento
al criterio della fisicità che, come
si è detto, assume, per alcuni do-
cumenti, particolare significato.
Tuttavia, particolarmente per un
operatore economico, uno dei cri-
teri fondamentali per operare una
valutazione tra una applicazione
su differenti supporti di un docu-
mento è la completezza e qualità
del contenuto documentario.
In altri termini, l'applicazione su
cd-rom o on line è in grado di ri-
produrre nella sua integrità il con-
tenuto del documento originario?
Ed inoltre, è stata realizzata una
afliviÍà di analisi documentaria (e
di indicizzazione') tale da artribui-
re un valore aggiunto all'opera au-
tomatizzata, anche da un punto di
vista contenutistico?
In un'ottica documentaria, le ver-
sioni automatizzate (cd-rom ed on
line) del "SoIe 24 ore" presentano
diversi elementi che ne integrano
il contenuto rispetto all 'originale
caflaceo.
In primo luogo, per facllitare l'ac-
cesso alle informazioni, sono stati
elaborati molteplici campi di ac-
cesso che ovviamente non erano
presenti (né potevano esserlo) nel-
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la struttura del quotidiano. È infatti
possibile ttilizzare come campi di
accesso quel lo  re lat ivo a l l 'area
geografica, a persone, ad enti, agli
estremi cronologici, nonché ai de-
scrittori; per ognuno di questi cam-
pi di accesso sono predisposti de-
gli appositi dizionari.
Altro elemento interessante da un
punto di vista documentario è I'in-
dice di rTlevanza indicato oer cia-
scun documento r icercato;  ta le in-
dice si basa sul numero di occor-
renze e dunque è direttamente re-
lativo al quesito richiesto.
La versione on line è oiù ricca di
que l l a  su  cd - rom quan to  a  Fon t i
ricoperte, contenendo non solo gii
articoli del "Sole 24 ore", ma aî-
che di alcune riviste dello stesso
edi tor ia le:  "Mondo economico",
"Impresa", "Impresa e ambiente",
"Guida normativa".
D 'a l t r o  can lo ,  l e  ve rs ion i  au toma-
t i zza te  hanno  qua l cosa  i n  meno :
mancano alcune rubriche di mino-
re interesse, mancano alcune delle
tabelle (in particolare quelle con le
quotazioni giornaliere dei vari mer-
cati, di cui vengono riportati solo i
commenti), mancano le immagini
e, infine, manca la pubblicità.
I principali criteri adottati in que-
sto confronto tîa le versioni del
"Sole 24 ore" sui diversi supporti
hanno seguito due criteri privi le-
giati la físicità ed i l conrenuro
documentario.
A questi potrebbero aggiungerse-
ne altri, primi tra questi i metodi
di ricerca e la loro evoluzione con
riferinaento ai diversi supporti; per
ques t i .  t u t t av ia .  s i  r i nv ia  i n  pa r re
a l l e  ques t i on i  gene ra l i  su l l ' au -
tomazione formale e sostanziale
nelle basi di dati on l ine e su cd-
rom, in parte ai paramefri eviden-
ziati neI primo paragrafo.
Con riferimento a Big cd ed on li-
ne è utlle accennare solo ad alcu-
ne peculiarità nelle funzioni di ri-
cerca; basti considerare la possibi-
I i tà  d i  e fFenuare una r icercà unen-
do diverse strategie (con i conte-

sti) e Ia, sia pur minima, funzione
ipertestualelo sotto forma di colle-
gamento tra documenti: in coda
ad alcuni documenti vi è una in-
dicazione "vedi anche" cui fa se-
guito i l t i tolo di uno o più docu-
menti in un certo qual modo lega-
ti al documento di patltenza. È .ve-

ro che il legame fra documenti è
prestabilito e non dipende dal tipo
di  r icerca che v iene d i  vo l ta in
volta effettuata e dùnque dall'otti-
ca del  s ingolo r icercatorer  in  ogni
modo è possibile selezionare im-
mediatamente il documento colle-
gato, consultado, e ritornare diret-
tamente al documento di oartenza.

Conclusioni

Nei paragrafi precedenti si sono
voluti presentare i possibili criteri
e metodi di valutazione tra diffe-
renti applicazioni in un ambito di-
sciplinare, o\.ryero tra la riproposi-
zione di una fonte informativa su
più suppor-ti.
In entrambi i casi va ribadito che i
criteri sottesi non possono essere
generalizzati tout court a tutte le
basi di dati e che esistono alcune
variabili fondamentali da conside-
rare quali ad esempio:
- gli specifici ambiti disciplinari,
in quanto la peculiarità di ogni di-
sc ip l ina s i  r ipercuote sul le  font i
informative e sul metodo di elabo-
razione documentaria;
- la categoria professionale del-
l'utente finale, indicativa del com-
plesso delle esigenze informative;
- i l  t ipo di fonte documentaria
consultata (annuario, giornale, en-
c i c l oped ia ,  r i v i s ta ,  monogra f i a
ecc.) che determina anche la mag-
giore o minore ri levanza di ele-
menti formali e strutturali;
- l'esistenza o meno di una oree-
sistente versione cartacea.
Ciò nonostante, l 'evidenziazione
dei metodi e criteri di valutazione
può essere particolarmente uti le,
oltre che per un confronto imme-

Bibltoteche oggi - Moggio'94



diato delle apphcazioni esaminate,
come base e stimolo per l'elabora-
zione dr modelli che considerino i
possibili criteri e metodi di valuta-
zione delle fonti informative auto-

matizzale nei diversi ambiti disci-
plinari. r
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Note

La fonte dei dati quantitativi sui cd-
rom cui si fa riferimento in questo ia-
voro è The Cd-rom Directoty, Tfpl, 9th
ed., 1993. Vorrei rinS4raziare Paola De
Fazio per i chiarimenti ed il sttpporto

documentario fornitomi riguardo alla

base di dati Big del "Sole 24 ote".
1  A  Vr rux tn-D.  Luzr ,  Es t imat ion  c le

I'impact social et technologique cles sy-

stèmes e^l)efis Ò pal'tir cl'une expérien'
ce en cours dans le secteur iuriclique et

économique, att i  del Ix Congrès sur

f information, la documentation et le

transfefi des connaissances, Bordeaux,
maggío 1991.
2 11 termine archivio è qui inteso nel

senso genera lc  d i  ins ieme omogeneo
di record secondo un comune linguag-
gio adottato anche in ambito docu-
mentario; non vi è alcun riferimento
a1i"'archivio" come definito e conside-
rato dalle discipline archivistiche.
3 Cfi. la relazione "Aspetii documenta-
ri dell'informazione sLr supporto ottl-

co", presentafa da A.M. Paci e A. Va-

lente al convegno "Archiviazione otti-

ca dei documenti", Montecatini dicem-

bre 1990.
a La stretta correlazione tra interfaccia,
funzionl di ricerca, struttuîa dell'archi-
vio è tale che in fase progettuale al-

cune funzionalità possono essere rea-

Iizzate alternativamente ai diversi li-

velli.
5 Con specifico riferimento all'interfac-
cia, ad esempio, sono in corso studi

di tipo semantico e, naturalmente, in-

formatico volti a realtzzarc interfacce
intelligenti; i risultati di tali studi, tutta-
via, non sono necessariamente utiliz-

zati  come punti  di r i fer imento e di

confronto al l 'atto di progettazione e

rcalizzazrone dello specifico cd-rom.
6 Si è considerato solo l'accesso diret-

to a Big on line. Si tenga però presen-

te  che le  in fo rmaz ion i  de l  "So le  24

ore" sono comprese anche in altri si-

stemi di basi dati giornalistiche.
7 La questione del la f isici tà si pone

anche con riferimento ad altre fonti in

cui I'immagine del documento può es-

sere pofiatrice di contenuti informativi
autonomi, non sempre predefinibi l i ;
può farsi l 'esempio di documenti di

archivi storici o di collezioni, che tal-

volta finanche 1a riproduzíone fotogra-

fica può mutilare nel contenuto.
I Big cd viene usato come guida a1la

consultazione in una emeroteca.
e Si usa il termine documento nell'am-
pia eccezione di unità documentaria.
10 Si fa rinvio a1la già citata relaztone
"Aspetti documentari clelf informazione

su supporto ottico" per l'accezione di

ipertestualità che viene qui accolta

Ricerca in linea alla Biblioteca della Canrera di commercio e dell'industria di Bor-

deaux (1984).
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