


Signore e signori buongiorno 

I programmi odierni si aprono con Decoder si¬ 
gnifica decodificatore: siamo come tanti ^ 
Frankenstein composti da membra 
umane ed elementi posticci crea- 
ti dalia tecnologia. Ho visto 

uno che nella mano aveva tre 
dita mentre il pollice e l'indice 
erano sostituiti da una pinza a 

becco ricurvo, dalla bocca gli ^ 
usciva una piccola antenna e 
parlava in Megahertz a una 
donna che non aveva orecchie 

ma due parabole per captare 
messaggi televisivi: non riuscen¬ 
do a comprendersi i due hanno p: 
fatto l'amore, in un modo tale 
da farmi commuovere, con mo¬ 

vimenti ora inceppati dalla ruota 
al posto del piede di lui, ora fac. 

litati dalla lingua di lei, dì nastro'' 
magnetico lunga 60 minuti, men- 
tre seguivano il ritmo della batte¬ 

rìa elettronica che batteva nei lo¬ 
ro petti. Da questo coìto è nato 

DECODER, il figlio della comu¬ 
nicazione e delle diversità e del¬ 
la provocazione. Non ha più 

mutilazioni come gli umani, è 
completamente tecnologico: 

un pìccolo automa compo¬ 
sto da tanti mezzi dì co¬ 
municazione assemblati 
antropomorficamente e 

il suo maggior prepio 
che parla un lin¬ 

guaggio universale. 
Spero che l'incontriate e 

che ci parliate, se siete ancora 
in grado di farlo nell'augurarvi un 

buon futuro vi ricordo che le trasmissioni ri¬ 
prendono domani mattina con Decoder significa... 

Editoriale del 1 numero, 1987 



‘‘Hai mai sentito parlare di diplomazia degli insetti? 

Gli insetti hanno diplomazia... sono molto brutali, non hanno 

comprensione, ìoion hanno compromessi. Non c’è da fidarsi degli insetti. 

Invece io volevo diventare il primo insetto politico. 

Sto dicendo che sono un insetto che aveva sognato 

di essere un uomo e gli era piaciuto. 

Ma adesso il sogno è finito e l’insetto è sveglio” 

da La. Mosca di David Cronenberg, 1986 

Alla ricerca di frammenti dai libri e dai film degli anni Ottanta, per 

ricomporre un “manifesto della nuova era elettronica”, le ultime parole di 

Brundle-Mosca, il protagonista del capolavoro di Cronenberg, sembrano 

avvicinarsi a quello che è stato ed è il progetto di 

Oecoder-rivista intemazionale 
un<ler*gx*oun<l. 

Brundle-Mosca è la matrice del rivoluzionario, dello sporimentatore, 
AeW'hippif e del punk, deU’haclcer, del Illllt8llt6 che si scontra con 

l’impossibilità di poter mediare la sua corporea estrema radicalità con il 

popndo circostante e precipita nell’isolamento, negando al mondo stesso 

f l’opportunità di poter conoscere la sua alta esperienza di vita 

e i suoi saperi. 

La seommessa di Decoder è di ribaltare questo processo e favorire la 

proliférazione degli “insetti politici”, soggetti mutanti disposti a 

considerare il termine “politica” come disponibilità alla diplomazia e alla 

comunicazione, mostri cosmopoliti che hanno capito di essere una risorsa 

eco-sociale positiva e che, in virtù di questa qualità, vogliono essere 

legittimati, vivere felicemente e non morire come tanti 

‘•iixse'tti-mosdne’’. 
Quel vecchio saggio di Hakim Bey dice che spesso: 

“l’avanguLardia mangia la merda... e gli piace”: 
noi, al contrario, vi consigliamo di rifiutare il puzzolente piatto e 

rispedirlo a chi ve l’ha servito. 

In queste 2SS pagine che costituiscono il primo volume dell’“Enciclopedia 

di Decodfa:” scoprirete, sfogliando via via le pagine-tempo, la volontà di 

ricercare un’attitudine nuova, di rifiutare il nichilismo suicida di certa 

ideologia della “vecchia era”, rivitalizzando l’ironia come arma d’offesa, 

sentendosi gioiosamente **cyt>org in lotta”. Scoprirete il nostro 

esperimento verso una diversa definizione di “mostri” (tutti noi della 

rédazione lo siamo e molti di voi lettori anche), di “mutazione 

antropologica in corso”, di “cultura globale”, di “liberazione 

de^l’informazipne e dei mezzi di comunicazione”, di 

“modernità”, di “rinascita dell’underground” e delle sue nuove 

istanze politiche. Il tatto viene comunicato, e forse questo è stato il nostro 

sforzo maggiore, attraverso la molteplicità dei lingui^gi che compongono 

l’universo dei “sotto-mondi”: ci auguriamo che ne possiate 

comprendere almeno uno! 
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Il discorso sulla swastika è una scusa, seppur ultin,. mente attualizzata da recuperi operati da movimenti sociali, per parlare del 
simbolo e delle teorie che dietro ad esso si nascondono. Difatti vi sono teorie, che tendono a vedere nel simbolo stesso un riflesso 
dell'eterna natura dell'uomo. Il simbolo come espressione ontologica dell’essere, quindi. . 

Si contesta questa affermazione per viceversa cercare di vedere, in questo recupero di massa del simbolo, un aspetto della crisi 
odierna dell uomo Tale crisi nasce direttamente dalla modificazione antropologica, di cui la televisione è in primo luogo direttamente 
causa di mutamento Tale modificazione antropologica è osservata innanzitutto come mutamento manuale, perdita di orientamento 
dell uomo nell'intorno s/t amore/odio nei confronti del perturbante tecnologico e smarrimento nel labirinto moderno; la burocrazia. 
Tutto ciò crea come sottoprodotto un inconscio bisogno ontologico di massa che, per l'appunto, tende a ricercare nel simbologico la 
risposta alla perdita di manualità. ... ^ a « 

Il mito simbolo ecc. sembrerebbero difatti offrire una possibilità alla riconquista della corporeità, che è in fin dei conti il vero punto 
conteso della questione. Ma questa del passaggio mitologico è una scorciatoia che non paga; l’unica risposta possibile da dare allo 
smarrimento sii che l'uomo contemporaneo sta vivendo è quello della riconquista di sempre nuovi spazi nel territorio, da gestire e vive¬ 
re individualmente e soprattutto collettivamente. 

'ir.-. i '-Vv .• 

S>vastìka: storia del simbolo 
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TAXI 
L’autobus delle linea INTERCONTINENTALE si fermò come 

ogni giorno alla stazione di servizio nel centro della città di Mi¬ 
lano. 

Un uomo in completa tenuta spaziale, scese dall’autobus, 
trascinando faticosamente con se le bombole d’ossigeno e il 
disintegratore. 

-Tutto a posto?», domandò l’autista sporgendosi dal fine¬ 
strino. 

-Si!... e grazie di tutto», rispose l’uomo. 
Le porte nella chiusura ruttarono e l’autobus riparti alzando 

dfetro di sè una enorme nuvola mista a fosforo. L’uomo 
guardò immobile l’autobus allontanarsi, poi caricò sulle spal¬ 
le le bombole d’ossigeno e riattivò l’arma, quindi sistemando¬ 
si il casco sul volto, si diresse all’uscita della stazione. 

Lo scorrere caotico del traffico cittadino, catalizzò per alcu¬ 
ni minuto lo sguardo e i pensieri dell’uomo, sino a quando una 
macchina del servizio pubblico non lo oltrepassò. 

-Taxi! Taxi!», urlò l’uomo. 
L’auto accostò alcuni metri più avanti e lentamente l’uomo 

la raggiunse. Apri la portiera e sali invadendo il sedile poste¬ 
riore. 

L’autista osservò accuratamente la faccia del cliente, poi 
con impassibile consuetudine azzerò il tassametro e i pistoni 
dell’auto ripresero la corsa. 

«Destinazione?», domandò l’autista. 
«Alla vostra stazione di servizio nella ventesima zona», ri¬ 

spose l’uomo mentre riponeva l’arma nel fodero. 
I viali si susseguivano uno uguale all’altro e l’autista sem¬ 

brava modellare attraverso il volante, l’auto nelle sue ma¬ 
ni.«Acceleri! La prego acceleri! Ho fretta di arrivare dall’altra 
parte della città, dall’altra parte del cosmo. La noia e gli an¬ 
droidi di questo mondo, si sono portati sulla mia rotta», disse 
l’uomo. 

L’interpellato irremovibile nella guida, non rispose. 
«La prego, lei deve salvarmi!», prosegui l’uomo. «A cosa ser¬ 

ve avere tutto. Una montagna di desideri esauditi. Un telefono 
confidenziale collegato via satellite con il Capo di Stato della 
Città del Vaticano. Una navicella spaziale parcheggiata sotto 
casa. Due amanti quattordicenni, disposte a tutto per me, se 
poi io... io mi sento inutile...». 

L’autista frenò bruscamente e dimostrando profonda com¬ 
prensione sull’argomento, estrasse da sotto il sedile di guida, 
una visiera anti-laser e con cura la sistemò sul viso, poi giran¬ 
dosi verso il cliente schiuse le labbra in un rassicurante sorri¬ 
so. 

A sera il taxi, raggiunse i confini della ventesima zona, 
drugstore avevano appena chiuso e gli ultimi frettolosi pa 
santi carichi di merce sino all’inverosimile, dimostravano ch( 
ritmi di produzione non conoscevano crisi e santificavano 
spartizione. L’uomo comodamente seduto sul sedile posteri 
re, osservava attentamente il mutarsi della strada. 

«Manca molto all arrivo?», domandò l’uomo mentre fuma\ 
nervosamente un sigaro artificiale. 

-Vede quel sottopassaggio... è la nostra frontiera, se mi pe 
mette l’espressione», rispose il conducente. 

Quando I auto usci dal tunnel, l’uomo ebbe un leggero brl\ 
do. Le insegne pubblicitarie erano svanite incomprensibilme 
te e i lampioni tristemente allineati. Irradiavano a crudo II rov 
scio del sistemi prestabiliti. 
n eccoci al confine. Oltre questo viale si estende tut 
Quarl^Ogg^o. Nelle sue strade II vizio e l’emarginazio 

hanno soppiantato proprio come fede, l’integrazione sociale. 
Le opinioni sulla vita, si sorvegliano rabbiose, mescolandosi 
nell’aria assime al furore del piombo», disse il taxista. 

L’uomo si contorse nella tuta. 
«Qualcosa non va?», domandò cortesemente l'autista. 
«Non saprei. Mi sento agitato... e poi... se ho tutto cosa fac¬ 

cio io qui!», disse l’uomo, sfregando rumorosamente entram¬ 
be le mani sulla tuta argentea. 

«Devo confessarle che anch’io alcune volte, penso di essere 
nel luogo sbagliato, ma non mi lascio vincere dal panico», ri¬ 
spose il guidatore. 

L'uomo impallidì, la parola panico aveva rimandato la sua 
mente nel lontano 1982, quando a bordo della stazione inter¬ 
planetaria «LUNA BLU», a causa di una avaria ci fu una perdita 
di radioattività. Quando giunsero i primi soccorsi, cinque uo¬ 
mini dell’equipaggio erano già morti. Altri due nonostante le 
cure morirono poco tempo dopo per anossia, uno impazzi e 
lui, il comandante, si era salvato grazie ad un delicato inter¬ 
vento di criochirurgia plastica al cervello, ed ora come ricordo 
conservava a vita una pensione di duecentomila dollari annui 
e una scatola cranica di metallo sintetico. 

«Siamo arrivati!». La forte voce del conducente, riportò alla 
realtà l’uomo. «Mi dispiace signore, ma siamo arrivati. Ora 
questo ghetto denominato «ZONA 20» è tutto a sua disposizio¬ 
ne», disse l’autista bloccando l'auto e il tassametro. 

«Quanto le devo?», chiese l'uomo mentre controllava il fun¬ 
zionamento del respiratore. 

«Cinquantatre dollari», rispose il taxista. 
L’uomo estrasse dalla tasca applicata sulla tuta, un bigliet¬ 

to da cento e lo porse all’autista. Poi con un gesto fulmineo, li¬ 
berò il disintegratore dalla sicura. 

«Vede quelle ombre vicino al lampione?», domandò l’autista 
segnando la direzione con la mano. 

«Certo», rispose l’uomo. 
«Quelle ombre la stanno aspettando, ma lei, signore, li igno¬ 

ri. Innesti le bombole d’ossigeno e aspiri fin che può. I rigene¬ 
rati inveiscono a branchi», disse l’autista, porgendo il resto al 
cliènte. 

L’uomo annui e si sistemò accuratamente sul volto il casco. 
Apri la portiera e faticosamente sbarcò dall’automobile. 

«Signore!», gridò l’autista. L’uomo squadrò la faccia del 
conducente. 

«Non si preoccupi per me; e tenga pure il resto», rispose 
l’uomo, interrompendo decisamente qualsiasi accenno di dia¬ 
logo. 

L’auto del servizio pubblico si allontanò a piena velocità e 
in pochi secondi scomparve. L’uomo rimasto solo, scrutò lun¬ 
gamente attorno a sè e quando Individuò nuovamente le om¬ 
bre, attivò il sistema di comunicazione telepatico. 

«Fatevi sotto bastardi, a quest’ora non perdono!», urlò, e si 
immerse nell’oscu^'ità. 

TUTE BLU TRA ALAMARI E PENNACCHI 
«. E la coja più strana di tutte era l'aspetto della gente Nel suo aspetto esteriore. BaKellona era 
una cittì in cui le classi abbienti avevano praticamente cessato di esistere Fatta ecceiione per po- 
:he donne e pochi stranieri, non c'erano persone ben vestite: cjuasi tutte penavano roiii abiti da 
lavoro o rute azzurre o qualche variante dell'uniforme della milizia Tutto questo era insieme cu¬ 
rioso e commovente » Questa citazione dal libro «Omaggio alla Catalogna* di G Orwell (che la 
dice lunga su come si componerebbe la gente, libera dalle paranoia della moda) per introdurre 
una novità dal plumbeo mondo dei soldatini Nel Feudo incontrastato di paranoie germaniche e 
di Napoleonici rimpianti sono comparse sul mercato le figure delle leggendarie truppe della «Cz>- 
lumna Durruti» e degli Anarchici che combatterono nella guerra civile spagnola Niente r-’»' 
quest'irruzione sugli scaffali dei collezionisti tra truppe austere col motto «Dio e Patna». di i^uc- 
sti combattenti senza «Dio n^ Padroni* DURRUT1 RIDES AGAIN' 
Ecco il Francobollo più truculento che abbiamo trovato, naturalmente viene dalla Aystollahland 

iÀÈà Mi 



Meteora 
Salto giù dal furgone ancora in corsa che ab¬ 

bandonato a se stesso sbanda e schianta contro 
un distributore di birre e pennini. Mi siogo una ca- 
vigiia rimpallando sul marciapiede e batto la te¬ 
sta sul duro asfalto. Dormo per due ore. MI sve¬ 
glio intontito in fronte alla vetrina di un self- 
service di TV. Ecco che saluta dallo schermo, lui 
moltiplicato per mille. La faccia azzurrata dalla 
telecamera ci spiega le vie della salvezza. Dacci 
la strada o signore perché noi stiamo andando via 
di cervello. Azzurra è la faccia di dio in tivù che 
sorride alle sirene della polizia mentre chiedono a 
lui un perché. Un vero peccato dico e mi alzo. 

Un poliziotto smilzo smilzo rotea un lazo e 
m’allaza pe.r i piedi poi mi lega al paraurti e mi tra¬ 
scina in questura ma non m’interroga nessuno. 
Un capitano in piedi sulla sedia nel vuoto d’una 
stanza mi racconta della donna che lecca il gela¬ 
to all’ombra della quercia umida e intorno tra ie 
spighe di grano mosse dal vento... 

MI fanno una lavanda gastrica per ricordare e 
per dimenticare e una volta uscito mi sparo mez¬ 
zo grammo per dimenticare ogni cosa. 

Chiedo una sigaretta a un policeman, buona si¬ 
garetta mi ti gode seduto in un caffè poi arriva un 
roccabiili con il ciuffo giallo da banana che mi ti¬ 
ra uno schiaffone e scompare per viali lontani 
mentre alla caviglia mi ripulsa la slogatura e zop¬ 
pico fino a un libero parcheggio. La mia città è vi¬ 
vace ali’imbrunire. EVVIVA! 

Ho dormito in macchina gialla metallizzata, ot¬ 
time rifiniture che qualcuno lasciò chiusa sotto 
casa e l’ho dovuta aprire. Ma ridestandomi m’ac¬ 
corgo che il sole tramonta un’altra volta e così 
dormo di nuovo. 

Toc toc bussano ai finestrino appannato e 
guarda chi c’èl È il roccabiili a banana che chiede 
scusa, anzi m’ha.portato da mangiare pacchettini 
di fast food con barchette disegnate che dividerei 
con lui ma s’inchina due o tre volte e se ne va. In¬ 
tanto fuori il terzo tramonto. No, scherzo. Faccio 

due passi. 
Alla tivù della stazione trasmettono un fantafil- 

mone che narra: «la spiaggia è completamente ri¬ 
coperta dalle loro avanguardie. Strisciano nella 
sabbia su pancie molli e viscide. Il mare ne parto¬ 
risce a milioni. Anche sparare mi sembra inutile». 
Aspetto. MA QUALCUNO CAMBIA CANALE! As¬ 
sisto alle gesta malinconiche di una tigre istruita 
rinchiusa ingiustamente nell’angusta gabbia del¬ 
lo zoo. 

La vita è dolore mormora tra i baffi e non tocca 
cibo. Mi commuovo e sfido a duello un panzone 
avvinazzato che si beffa della tigre. M’afferraho in 
cinque sfupcandomi audio e video. Solo per un 
po’. 

Poi compro un biglietto dello zoo e faccio visita 
a tutti gli animali, gli regalo noccioline e birre. Sto 
lì un sacco di tempo e all’ora di chiusura tutti gli 
animali fanno ciao e se ne vanno. Solo io rimango 
dentro. Scappo di notte tra il filo spinato e i riflet¬ 
tori. 

Forse nell’esercito ho un futuro luminoso, qua¬ 
si scelgo la marina. Viaggio in oriante e bevo noci 
di cocco fresche o al cioccolato. Tutto ciò che de¬ 
siderò è là su quelle palme, devo solo allungar la 
mano e prendere ma sulla strada dell’arruolamen¬ 
to sorge un’alba colorata e non lascio la città. An¬ 
zi spedisco una cartolina a mia sorella che mi ri¬ 
sponde per telefono: «tu, nobile figlio di una tuta 
blu che mal indosserai, va per II mondo a cantare 
la storia triste e gentile dell’operaia classe colpi¬ 
ta d’avverso fato eccetera, eccetera». E io parto. 
Arrivo a Berlino di prima mattina, sfamato da una 
scolaresca ma questo non c’entra e volo ad Am¬ 
sterdam. Ascoltatemi tutti, gente d’Olanda e rac¬ 
conto della Pirelli ristrutturata finché un bambino 
cinese con voce potente mi urla: «non sopporto la 
tua voce sdolcinata, non sopporto le tue morali. 
Ti odio da quando ero piccolo e spero che tu 
muoia». 

A Londra non mi fecero scendere dall’aereo, la 
mia fama s’è spi rsa in Europa. Ora a Parigi lavoro 
da MC Donald a frigger i polli poi mi viene la tri¬ 
stezza di Milano e torno sui miei sentieri battuti... 
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DECODER IL HLM 

La codificazione è un processo di riduzione a termine di 
Icggp ad una norma prescritta. 

— Attribuire un codice. 

— Riunire in un codice. 

La decodificazione è il processo inverso: 

— 11 disunire questo codice. 
— Spezzare il codice. 

11 codice è un insieme di dati che vengono percepiti dai 

nostro cervello e tra5formati in messaggi comprensibili. 

Suoni, immagini, scritti sono tutti codici che possiamo 
tradurre, capire. 

Siamo abituati da anni a fare questo. Allenati ad affer¬ 

rare il significato di questi codici. Ma ci sono una moltitu¬ 

dine di altre onde che i nostri sensi trasmettono al cervel- 

o il quale non riesce a trasformarle in messaggi compren¬ 

sibili, o meglio non c abituato a farlo. Rimangono ingab¬ 

biati nella materia grigia vengono cioè percepiti solo ad 
un livello inconscio. 

Proprio in questa direzione avanzarono gli studi di W. 

Burroughs e B.Gysin negli anni '30 che furono tra i primi 

ad inventare o meglio a scoprire le TECNICA DEL CUT- 
UP o DECODIFICAZIONE. 

Scrivo scoprire perchè sembra che questa forma di co¬ 

municazione inconscia o subliminale fosse già conosciuta 

c* applicata fin claH'antichità (la civiltà dei Maya ed alcuni 

segnali in altri popoli). Si tratta di una tecnica sperimen¬ 

tale, una sona di esplorazione nella profondità della no¬ 

stra psiche Ed e proprio con i primi tentativi di applica¬ 

zione pratica di questa tecnica da parte di W.Burroughs 

nei SUOI scritti che la mia mente ha incominciato a interes¬ 
sarsi alla cJccodificazione. 

Attratto soprattutto dalla possibilità di comprendere 
anche se solo a livello inconscio messaggi prima d’allora 
s( onosciuti. 

Da tempo ormai avevo intuito la possibilità che ogni 

spot pubblicitario, film, pezzo musicale celasse nella sua 

essenza qiialdie tipo di informazione nascosta; la quasi 

( onsapevolezza del potere di controllo latente dei mezzi 

di comunicazione di massa. 

Mi era comunque difficile provare l’intervento di questi 

fattori occulti, ne intuivo la presenza attraverso lo schermo 

e nelle pagine dei quotidiani, ma mi fermavo alla costata¬ 

zione, ed il più delle volte mi rassegnavo all’idea che co¬ 

munque queste informazioni mi penetrassero provocando 

in me reazioni inconsce. 

Anche se in alcune occasioni, con degli amici, ad un 

particolare livello di concentrazione riuscimmo a ricostrui¬ 

re intere colonne sonore e commenti di spot pubblicitari 

che credavamo di aver ormai da tempo dimenticato, e no¬ 

nostante fossero passati diversi anni ricostruimmo tutto 

nei minimi particolari... immagini e suoni. Questo dimo¬ 

strava soltanto la capacità del nostro cervello di immagaz¬ 

zinare determinate informazioni; il sapere occulto dete¬ 

nuto c accumulato nelle sinapsi più sconosciute 

i 

Nei libri tli \X/ BuriDugh.s 11 sono ah uni clcnicnti i he 

provano la presenza di messaggi nascosti che influenzano 

e controllano quotidianamente i nostri movimenti; prove 
scritte e riportate dopo anni di studio. 



Altri elementi si potranno trovare nei pezzi di una in¬ 

tervista a Genesis P.Orrigde degli Psychic TV, che faranno 

capire che esiste addirittura una sorta di tecnica di control¬ 

lo sofisticato per inculcare un determinato tipo di costri¬ 

zione per dirigere a proprio piacimento l’attività umana, 

il rutto abilmente camuffato in tape musicali trasmessi in 

uffici o fabbriche, fast food, discoteche e persino al telefo¬ 

no o alla TV. (MUZAK) 

La scoperta di questa nuova tecnica di comunicazione 

ha aperto di conseguenza le pone alla possibilità di dif¬ 

fondere informazioni d’attacco al sistema informativo 

convenzionale. 

Vere e proprie armi rivoluzionane in grado di colpire 

migliaia di persone simultaneamente ed in maniera pro¬ 

fonda. 

Il principio di decodificazione c molto semplice; si trat¬ 

ta di tagliare in piccoli tratti e riformare a casaccio senza 

un ordine stabilito. 

11 risultato penetra nella parte sconosciuta del cervello e 

viene recepito in maniera sublimale. Tu puoi tagliare c ri¬ 

comporre a caso un nastro sonoro o una pellicola cinema¬ 

tografica o addirittura uno scritto, apparentemente sem¬ 

brerà un rumore indecifrabile o mmagini talmente veloci 

da non riuscire nemmeno ad individuarle, ma il contenu¬ 

to reale che l’autore ha cercato di comunicare c stato pro¬ 

fondamente recepito dalla tua psiche. Tu potrai ora ta¬ 

gliare in piccole parti anche queste mie frasi e ricomporle 

a piacimento ed anche se poi non capirai più niente riusci¬ 

rai a sentire la mia voce a comprendere più chiaramente 

quello che io ho voluto dirti. CHIUNQUE DUBITI CHE 

QUESTE TECNICHE FUNZIONINO NON HA CHE DA 
METTERLE ALLA PROVA. 

IL FILM cDECODER» narra proprio il tentativo di spe¬ 

rimentare l’applicazione pratica di questa tecnica, nel ten¬ 

tativo di modificare, sovvertire i valori fondamentali ce¬ 

mentati nelle menti atrofizzate da colorate immagini sta¬ 

tunitensi e raffinati suoni commerciali. 

Questo film, girato nel 1983 — a quanto sembra rifiu¬ 

tato da ogni casa di distribuzione per l’alto contenuto sov¬ 

versivo e stroncato da tutti i critici — è stato in pratica au¬ 

toprodotto da un équipe di persone che da tempo lavora¬ 

no alla applicazione pratica del CUT-UP. 

Non a caso nessun attore è stato pagato ed il costo del 

film è stato di conseguenza molto contenuto 

I 
Questo aumenta il valore ed il signitieato del tilm e vie¬ 

ne trasmesso per la prima volta in Italia in un centro auto¬ 

gestito (HELTER SKELTER) proprio per stimolare meglio 

tutti i partecipanti a sperimentare nuove torme di comu¬ 

nicazione per uscire dalla solitudine del piatto quieto vi¬ 

vere. 
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VERSO IL CUORE DELLA 
MACCHINA Copy Art oggi 

Lo spettatore cinico e smaliziato osserva lo svol¬ 
gimento di nuove trame e tendenze dell'arte con¬ 
temporanea con la stessa divertita disattenzione 
che riserva ad una soap-opera televisiva. Troo- 
po evidenti e grossolani sono gli interessi degli 
addetti ai lavori (artisti, critici, galleristi, collezio¬ 
nisti) a fomentare una cristallizzazione dei gene¬ 
ri, a promuovere e lottizzare il ritorno alla pittura 
da cavalletto, per suscitare ancora scandalo e in¬ 
dignazione. É molto meno logorante godersi in 
poltrona la «look-parade» dei Bollito Oliva di 
turno, occhieggiare le proposte delle giovani pro¬ 
messe che volenterosamente cavalcano la tigre 
della nostalgia (succede forse lo stesso in musi¬ 
ca, con i nuovi rockers innamorati di soul, 
R’n’B’, cool jazz e psichedelia d’annata?), far¬ 
si qualche grassa risata leggendo gli slogane del 
moderno art-merchandising (un esempio per 
tutti: «...il valore dell’arte non sta più - come negli 
anni sessanta - nel suo momento processuale 
bensì nel suo risultato formale»).Questa è l’arte 
che si merita la Società dello Spettacolo: i veri 
demiurghi sono i critici, o perlomeno le loro «per- 
formances» sono molto più divertenti dei «prodot¬ 
ti finiti» che reclamizzano. Questi ultimi, trascorsi 
i quindici minuti di celebrità, sono destinati al di¬ 
menticatoio, attrezzi di scena da accatastare in 
magazzino. 
Lo spettatore ingenuo e confuso controlla sul di¬ 
zionario la definizione di arte: «esercizio di uno 
speciale ordine di lavori utili alla vita», «incantesi¬ 
mo, malia, sortilegio», «astuzia» ... 
L’arte in fotocopia, o copy art, ha già passato, 
sul finire degli anni settanta, il suo quarto d’ora di 
notorietà sotto i riflettori delle gallerie più In, nel¬ 
le capitali del mondo artistico (New York, Parigi, 
Londra, etc.). Pagato il tributo ai consumatori di 
mode precotte (nel campo delle nuove tecnolo¬ 
gie, è ora il momento della video-arte), il copy- 
artist può operare indisturbato in una vasta area 
di confine fra forme diverse di ricerca visuale, in 
buona compagnia di altre pratiche universal¬ 
mente «marginali» (mail-art, libri d’artista, poesia 
visiva, performance, etc.), anch’esse-poco fre¬ 
quentate e un tantino in uggia ai pianificatori di 
Tendenze. 
Se da un lato è possibile considerare l’elettro- 
grafia, al pari di altre cosidette arti minori (cera¬ 
mica, glittica, oreficeria...), quale attività ben deli¬ 
mitata che si avvale di uno strumento con carat¬ 
teristiche peculiari (velocità di riproduzione, pos¬ 

sibilità di manipolazione, tonalità cromatiche, 
etc.); allo stesso tempo la fotocopiatrice è già im¬ 
piegata diffusamente in modo creativo e non¬ 
burocratico nelle più disparate situazioni (design, 
moda, editoria, scenografie teatrali, murali, ml- 
xed media, etc.), spesso in simbiosi con altri si¬ 
stemi tecnologici di comunicazione ed elabora¬ 
zione delle immagini. Le applicazioni fanta- 
estetiche immaginabili sono infinite: «danzare 
una fotocopia» con sensori ad impulsi elettroma¬ 
gnetici applicati al corpo, attingere a memorie di 
massa per analisi comparative, digitare proiezio¬ 
ni tridimensionali di personaggi completamente 
«irreali» ... La fotocopiatrice è, secondo le indica¬ 
zioni di McLuhan,, un «mezzo caldo», che ri¬ 
chiede partecipazione e completamento da parte 
dello spettatore; può essere considerata perfino 
un’arma da Burroughsiana «rivoluzione elet¬ 
tronica» come suggerisce in un’intervista 
Genesis P. Orridge, ex rampollo prodigio della 
body art britannica: «La fotocopia è stata inven¬ 
tata per comodità delle corporazioni industriali, 
ma di conseguenza chiunque per strada con po¬ 
chi centesimi in tasca può duplicare informazio¬ 
ni, e questo è uno strumento molto potente a no¬ 
stra disposizione... Mi piace veramente l’ironia 
della cosa, regalano al nemico il sistema di pro¬ 
paganda... Quando mi trovavo in Polonia, volevo 
fare alcune xerox, e c’era solo una fotocopiatrice 
in ogni città. Dovevi mostrare ad un ufficiale 
quanto volevi fotocopiare, si riservano di accor¬ 
dare il permessole tengono un resoconto delle 
copie emesse. 
Sono ovviamente molto consapevoli del potere 
della macchina fotocopiatrice, e ne mantengono 
il totale controllo. Uno dei pochi vantaggi della 
nostra cultura è che... vogliono darci l’impressio¬ 
ne di libertà e scelta, e quindi ci permettono di 
usare molti strumenti utili.. » La fotocopiatrice 
rende quindi possibili una molteplicità di applica¬ 
zioni interdisciplinari e inedite, pur restando uno 
strumento largamente sottovalutato, in un socie¬ 
tà dove una sovrabbondanza di informazioni quo¬ 
tidiane ha saturato le capacità percettive del 
pubblico. 
I fermenti intercodice e le ricerche multimediali 
«degli anni sessanta» in realtà sono più che mai 
operanti e in espansione ai nostri giorni: sono or¬ 
mai parte del tessuto produttivo industriale, oltre 
ad aver trovato continuità in esperienze culturali 
trasversali, che si fatica a far rientrare nella Nor¬ 
ma e nell’Ufficialità dell’Arte, quali il circuito in¬ 
ternazionale dell’arte postale, le contaminazio¬ 
ni art-rock, la computer-grafica e ogni altra nuova 
tecnologia dell’immagine. Fra pennello e pixel si 
è voluto creare, corrie si diceva all'inizio, una’in- 



giustificata barriera ideologica e operativa, men¬ 
tre ovviamente ogni tipo di collaborazione fra tra¬ 
dizione pittorica e tecnologia è possibile oltre 
che auspicabile. Non si pone aluna faziosa anti¬ 
tesi fra processualità e prodotto finito, casomai 
per l'artista contemporaneo il problema è perve¬ 
nire ad una equilibrata e significante coesistenza 
di manualità, progettazione, istinto, ambiente 
tecnologizzato. Per citare solo un caso recente, il 
graffitismo è un movimento artistico che com¬ 
bina i ritmi e i colori della cultura popolare di stra¬ 
da con le suggestioni della pop arte dell’action 

painting, utilizzando indifferentemente tecni¬ 
che pittoriche tradizionali, vernici spray, penna¬ 
relli, assemblaggi di fotocopie. 
La copy art non è un movimento omogeneo, an¬ 
che se esistono gallerie e riviste specializzate, 
centri e musei che collezionano e archiviano la¬ 
vori in fotocopia. La fotocopiatrice è semplice- 
mente uno dei molti strumenti che l'operatore vi¬ 
sivo del nostro tempo ha a disposizione. L’arte 
della miniaturizzazione, in cui gli antichi consu¬ 
mavano gli occhi senza neppure la prospettiva di 
un trapianto di cornea, è diventata il gesto abitua¬ 
le di un attimo. É comunque da sfatare il luogo 
comune per cui la fotocopia è espressione trop¬ 
po povera, «facile», effimera e volgare: il costo di 
una qualsiasi copia è molto esiguo (come del re¬ 
sto quello di una comune matita), ma spesso per 
ottenere quanto si predigge il copy-artist spende 
fra prove e scarti, almeno quanto occorre per 
una tela in acrilici. 

Riguardo la caducità dei risultati, basti dire che 
esistono in commercio speciali carte plastificate 
per fotocopiatrici, ingualcibili e inalterabili nei se¬ 
coli. Il formato standard delle copie commerciali 
non costituisce una limitazione, in quanto molti 
artisti assemblano «a registro» numerose pagine 

fino ad ottenere opere di ragguardevoli dimensio¬ 
ni, senza contare la possibilità di impiegare mac¬ 
chine in grado di copiare in formati giganteschi, 
su carta a rullo continuo. 
Il futuro della copy art è indissolubilmente legato 
all’evoluzione della telematica, di nuovi sistemi 
per la conservazione e la diffusione delle immagi¬ 
ni, e alla progressiva commercializzazione di so¬ 
fisticato hardware modularmente espandibile. 
Fin da ora l’arte in fotocopia, soprattutto grazie 
alla sua pratica diffusa a diversi livelli sociali e in 
continua crescita, rappresenta un prototipo em¬ 
blematico di quell’arte di tutti di cui scrive 
Bruno Munari in «1970 Xerografie» («La Gran¬ 
de Arte, di concezione borghese, fatta a mano 
dal Genio solo per i più ricchi, non ha più senso 
nella nostra epoca...»). La diffusione di tecnologia 
applicata alla ricerca artistica non deve essere 

vista come un fenomeno semplicisticamente 
tendente al livellamento qualitativo. É in atto una 
ridistribuzione di ruoli per quanto riguarda l’ela¬ 
borazione di prodotti estetici «utili alla vita». Vivia¬ 
mo in un periodo di transizione la cui instabilità è 
ben espressa da rigurgiti di forme anacronistiche 
e precipitose fughe nel futuro. La differenza di 
linguaggio fra cultura popolare e cultura «alta» si 
riduce sempre più. Chi non riesce a percepire la 
necessità di nuove strategie e configurazioni ine¬ 
dite nelle strutture artistiche del nostro tempo 
-così come nell’evoluzione della società che po¬ 
trà decidere della sopravvivenza del pianeta 
-probabilmente resterà del tutto insensibile an¬ 
che al fascino sottile della copia elettrostatica, 
all’impalpabile comune denominatore di opera¬ 
zioni tanto dissimili (dalla casuale impronta di 
una mano al più raffinato collage), centrifugate 
dal cuore «caldo» della stessa macchina. 
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mostriciattolo- contenuto-cerebrale 0/ organo sessua_ 

le lubr i f i cat o/a > non perde pezzi sulla via na regi¬ 

stra ed iramagazina. 

K00L-. KOOL/ KOOL/ sensazioni fredde/ so quello che 

face io...amico/ rischio e ui11 oria/ velocita'/ 2 can¬ 

ne mozze che escono dagli occhi/ pantera metropolita¬ 
na... 

HOT/ HOT/ HOT/ completamente pazza e drogata/ ca¬ 

pelli blu e faccia azzurra/ danza estatica/ non so 

cosa cerco ma 1'importante e' che lo faccia.. sorella 

/ nobile pesce tropicale... 

Da una reazione spontanea e non riproducibile in 

laboratorio/ il malessere del vivere si trasforma in 

energia rivoluzionaria e vibrazioni positive/ si 

deride il fiero partigian ed il suo seguito di mummie 

/ e tutti coloro che si rifiutano di denudarsi in 

pubblico per ragioni legate alla loro tristezza ed 

a 11“ i mmag i nav i o “ collettivo. Disinvolto sulle mie 
rotelle stracciate mi muovo elasticamente# e viaggio 
su moto dalle lunghe forcelle o su un furgone mentale 

da Ila f orma mistica ...di cer t o '* lassù''" ci deve 
essere qualcuno che mi protegge/ ...sara'' il diavolo 

dei gangsters o degli ubriaconi... 
Tutte queste idee non sono un mio parto ma diven¬ 

teranno "mie" ugualmente/ i circuiti della vita non 

differiscono molto gli uni dagli altri# anche a molti 
micron di distanza/ l^'energia si aut or i produce e cre_ 

a eplosioni nel mio registratore mentale... 
Bombe di luce/ mi fan vedere tutto/ tempo compres¬ 

so/ un obbiettivo.. HOLOCH. 



k^uole che 
unii conce_ 
cicli piu' 

L a riat er i a_ 
solo quando 

Il secondo uoluiie di DECODER 
esce con le pagine nunperate pro¬ 
gress i oaaent e senza interruzio¬ 
ne dal uolune precedente perche 
1'anti-progetto non e' mutato ed 
il nostro tentativo di sperimen- 
tazione^alla ricerca di una nuo¬ 
va modalità' di comunicazio¬ 
ne ‘underground” adeguata agli 
anni '90/ continua con la consa¬ 
pevolezza della possibilità' che 
il lavoro sia ancora lungo. 

Poco «ale^infatti la redazione 
di questa rivista si riunisce da 
ornai circa tre anni con cadenza 
quasi quotidiana/ con Molto di¬ 
verti Mento e spreco di parole# 
di ragionanenti e di incontri 
con persone che passano dalla 
nostra sede Un'attività'# tutto 
soMraato che non ci schifa. . e' 
vero# siamo forse un po' lenti 
nella 'oggettivazione'' di ogni 
nuovo nuMero ma noi abbiamo una 
concezione cosmica del tempo » 
sostanzialmente liberata dalla 
concezione che vi ha imposto la 
Confindustria perche' 
produciate di piu' 
z i one che si basa su 
psichici e che crea 
lizzazione del reale 
e' il caso 

In questo nuovo numero compa¬ 
iono 2 interviste a riviste un¬ 
derground inglesi# poiché' DE¬ 
CODER e' internazionale per 
scelta e di fatto una e' dedi¬ 
cata ad una ''storica'' punUz i ne 
che ha saputo evolversi senza 
perdersi nel Marasma delle rivi¬ 
ste Musicali# uscendo sempre in 
maniera piu' completa <e' parti¬ 
to da una diecina di pagine per 
arrivare a 120) ed oltre all'am¬ 
piezza dello spettro degli argo¬ 
menti trattati <Mass-media# com¬ 
puter# politica internazionale# 
azioni dirette” di liberazione) 

ha mantenuto la stessa imposta¬ 
zione grafica ultraradicale che 
rappresenta una vera e propria 
sintesi e superamento della gra¬ 
fica psichedelica e punk La se¬ 
conda intervista e' rivolta a 
Fraser Clark# di circa 40 anni# 
che sta aut oproducendo la rivi¬ 
sta underground che al momento 
pare avere la maggior risonanza= 
Encyclopaedia Psychedelica. Fra- 

eterno giovane# hippy 
V? 20 anni# che ben conscio del- 
1 evoluzione storica avvenuta 
tenta di proporre valori e modi 

chiaramente nati negli 
egli rivaluta e 

■J 

di vita# 
anni '60# ma che 

riaggiorna# per niente demotiva¬ 
to o pentito# per praticarli og¬ 
gi. 0 conoscerlo si avverte la 
sua grande sincerità' e disponi¬ 
bilità' < ha infatti subito ade¬ 
rito al nostro progetto scriven¬ 
do per noi un'articolo sul fe¬ 
stival di Stonehenge di cui fra 
l'altro e' uno dei promotori) # 
e' un fratello ne 11'underground 
e nella pratica alternativa alla 
quale ha dedicato la vita. 

La scelta di proporre due in¬ 
terviste a riviste si spiega con 
il nostro tentativo di stimolare 
l'attenzione sulla situazione 
della stampa underground oggi. 
Le fanzine paiono ormai uno 
strumento vecchio e che non può 
piu' rispondere a certe esigenze 
di comunicazione# ma soprattutto 
delle fanzine sembra andata per¬ 
duta l'originaria forza# in so¬ 
stanza la loro alterita' e spe¬ 
cificità' tra la bruttura creata 
dalle riviste musicali Questa 
identità' nasceva da una spinta 
spontanea ed e' probalbiImente 
irripetibile ma una cosa e' cer¬ 
ta: che proprio da questa diver¬ 
sità'# anche se non legata alla 
consapevolezza# nasceva l'ener¬ 
gia necessaria a Modificare un 
modo di concepire la musica e 
l'informazione non solo musica¬ 
le Anche se dunque non e pos¬ 
sibile ricreare la fase sponta¬ 
nea# e' possibile invece per chi 
si sente ancora di rendersi sog¬ 
getto comunicativo# forzare la 
situazione di indeterminazione 
con l'intelligenza che nasce 
dall'esperienza. Per noi di DE¬ 
CODER va sviluppato l'elemento 
della DIFFERENZA rispetto alle 
altre soggettività' integrate, 
che possono essere le usuali ri¬ 
viste musicali e culturali# e 
necessario un ritorno al signi¬ 
ficato primitivo di stampa un¬ 
derground# cioè' collocarsi co¬ 
me quel tipo di comunicazione 
che parla di ciò' che la stampa 
ufficiale non può' o di cui non 
vuole parlare. E' la stampa che 
produce le fratture nel modo di 
leggere e di guardare una pagina 
# non e' quello che ti aspette¬ 
resti o vorresti che fosse 
scritto# un cambiamento continuo 
# una sperimentazione quotidia¬ 
na. Cosi' la comunicazione di¬ 
venta rivoluzionaria e non brut¬ 
ta ed inutile copia di ciò' che 
esiste già'. 

Cosi' pure rispetto al proble- 



1 1 ì nauaiQQ i o poniamo un i n_ 
i;Tto a 11 k ^r icerca soprat t ut t p a 
tutte Quelle nuove riviste PO— 
iVtiche^-, delle quali apprezzi a 
no La nascita e che leggiamo/ ma 
che forniscono i i 
stro avviso/ i ^ ?nt t^a ** di rigidi da usare nella lotta di 

‘’®A'ltVo°''nostro filone di inte^ 
ressi e' la televisione con i 
orobleni che vi sono annessi e 
?he s3 ! 1 upp i amo »^ATODIKA rubrica fissa chiamata KAiupijH. 
In questo numero SI cerca d i fa 
re il punto sui televangelist i 
anf>ricani che qui in Italia sono 
vSnGt? alla ribalta dopo ! suc_ 
clssi di Pat Robertson nei cau 
cus presidenziali ma che neglj 
USA sono una (triste) realtà 
già" da qualche fnn^o cuore 

Sempre sugli b.S.A^/ il oyore 
della bestia/ e" riferito 1 m 
tervento di decodificazione 
problema delle manovre . o<;cul t e 
in campo di politica ^ 
redatto da un esperto di stona 
americana. Svelare ^ f 
di potere al di la della appa¬ 
renze/ quando molomh si fa visi¬ 
bile e" piu" vulnerabile. 

La tecnologia e' uno strumento 
nelle tue mani / o sei tu uno 
strumento nelle sue mani \ o e* 
solo in quelle del capitale che 
l'ha prodottaTUn primo approccio 
generale/ che verrà' sviluppato 
e specificato nei volumi succes¬ 
sivi.- all'informatica/ redatto 
dal nostro insostituibile e pre_ 
paratissimo U V.L.S. . 

La merce e" realmente ciò" che 
appare? Valore d"uso/ di scambio 
/Simbolico/ seduzione/ negazione 
/ sensazione/ deprivazione/ da 
Marx a Benjamin/ dall'800 ad og¬ 
gi/ come SI guarda/ si tocca/ si 
consuma/ in un corposo saggio 
tratto da riflessioni della no¬ 
stra testa nervosa RAF Valvola. 

E il divertimento e" una mer¬ 
ce? Chiedetelo a Topolino che 
sta conquistando Parigi/ Tokio/ 
il '3ud-Italia: partendo da Dis¬ 
ney land/ una riflessione sul mo¬ 
do contemporaneo di produrre 
plusvalore e /tra un nanetto e 
l'altro / fare sperimentazione 
seientifica. 

Inauguriamo in questo numero / 
per i oambini che vogliono gio¬ 
care il Decoder dei Piccoli = fu¬ 
metti da Torino/ Milano (nasce 
ToporUi teppista metropolitano 
ladro valori ed amante della 
vita veloce)/ Londra (prima pun¬ 
tata di "Giovanni**/ fumetto che 
rientra nella filone underground 
piu' classico)/ tavole del gran¬ 
de Jose Munoz / dello **storico*’ 
freak Matteo e il *’best i ar i o ** di 
Metello Dato che siamo mostri 
che fanno una rivista per mostri 

c e il **mostrone tossico** un 
ignobile manuale per continuare 
ad essere mostri in un ambiente 
sociale composto da elementi me¬ 
ravigliosi (tuo padre/tua madre# 
tuo ZÌO/ il vigile di quartiere/ 
il poliziotto all'angolo / la 
minestrina e la minestrina). . . 
3 ragazzetti raccontano poi la 
loro avventura# realmente acca¬ 
duta in provincia/ luogo forie¬ 
ro di mostroni F«?«sa p' prahlema- 

tIca e pone interrogativi sul 
modo di vita nei piccoli centri-- 
qual'e" il funzionamento dei 
processi di emarginazione# come 
in questi luoghi si e" modifica¬ 
ta la vita e la cultura nell'era 
televis1Vizzata ? Tutto inizia 
quando un gruppo di giovani di 
Crema e dintorni (tra la provin¬ 
cia di Cremona e Milano) dopo 
notevoli tentativi/ falliti# per 
avere o occupare un centro so¬ 
ciale/ decide di affittare# a 
?uesto scopo# una cascina appena 
uori dalla cittadina. Questa a- 

rea diventa subito il punto di 
riferimento per circa 2 o 300 
giovani tra punk# compagni# gen¬ 
te ’*strana** varia. Un po' per 
gioco# un po' per provocazione 
questi decidono di innalzare una questi decidono di innalzare una 
siepe di Canapa italiana vulga- 
ris (si usa per fare le corde) 
che ha la caratteristica di as¬ 
somigliare molto# ma solo per 
?li incompetenti perche' ha 5 
oglie invece di 7, alla Canna¬ 

bis indica divina (che si usa 
Eer fare le canne). Un gruppo di 
oy-scouts cattolici che avevano 

affittato in precedenza un'altra 
parte della cascina# alla vista 
del 1'"erba" comincia ad avere 
qualche dubbio sulla propria vo¬ 
cazione e missione. Ne rubano un 
po' facendosi incautamente sco¬ 
prire dai genitori mentre se la 
fumano ( . . se solo avessero let¬ 
to il nostro manualetto) A que¬ 
sto punto scoppia il casino i 
genitori si scatenano# insieme a 
poliziotti e media contro i no¬ 
stri fratelli. Vengono fatti una 
irruzzione nella cascina. 3 ar¬ 
resti# sequestrati/ oltre a 7 Kg 
di pura corda# tutti i materiali 
del centro sociale che ovviamen¬ 
te viene chiuso di autorità' Il 
questore di Crema # ansioso di 
promozioni # convoca una confe¬ 
renza stampa dove annuncia di 
avere stroncato un grosso traf¬ 
fico di stupefacenti# di aver 
trovato pani di hashish già' 
confezionati I giornali di tut¬ 
ta la provincia iniziano la ma¬ 
novra di linciaggio si parla di 
orge con minorenni a base di 
droga# sesso e mohicani# si fan¬ 
no discorsi deliranti su devian¬ 
za ed emarginazione# si chiedono 
anni di galera. Dopo 3 giorni di 
martellamenti i 3 vengono libe¬ 
rati perche' coltivare canapa i- 
taliana "non costituisce reato*’# 
tutto si sgonfia# i giornali ri¬ 
portano microscopiche smentite# 
il questore fa lo struzzo# men¬ 
tre i "nostri" distribuiscono in 
giro per la cittadina # ancora 
stupita# sul problema dell'emar¬ 
ginazione e delle sue reali cau¬ 
se. 

In inghilterra stanno tornando 
in auge# a proposito di cultura 
aggregativa# i festival musica¬ 
li all'aperto^ facciamo una pic¬ 
cola panoramica del senso di 
questi e dei gruppi che vi hanno 
suonato. 

TUTTO QUESTO E" DECODER # UN 
ESEMPIO" PERCHE' VI FAC¬ 

CIATE LA VOSTRA RIVISTA' 
PER FARVI COLLABORARE CON NOI. 



LETTERE 
Spet. Decoder 
Ni pare era nella parabola del bon saiaritano che Cristo 

coMentandola diceva: in verità vi dico quello che fa¬ 

rete aH'ultiio di loro cone se lo fate a oe e al padre 

mio che sta nei cieli. 

Ha io come rappresentante della categoria degli ultimi 

(dei marginali) anche se sono invalido non mi sento un 

buon rappresentante di nostro signiore in terra; ciò 

partendo dall'idea che la chiesa ha degli ultimi, cioè 

mi pare di gente che per entrare nei regnio dei cieli o 

nella grazia di Dio deve negare la propria .sessualità. 

Io non ho negato la mia sessualità anzi ... anzi vorrei 

aprire un dibattito sull'emancipazione sessuale 

dell'andicappato partendo dalla critica al modello di 

società degli anni ottanta basata sulla competività. 

Quella competività che fa vincere sempre la bellezza 

dell'individuo sulla massa. E poi quel concetto darvini¬ 

sta di selezione della specie: abbiamo già visto i suoi 

effetti deleteri applicati nei lagher nazisti.Forse una 

poesia chiarirà meglio il concetto 

COME IL FICO 

Sbatter di porte in un corridoio bianco 

La vita si spegnie, s'accende, arranca 

L'urlo è il verbo, l'amore è la cura 

Stare con lo sguardo fisso in terra per tutta una vita, 

conosco chi lo fa 

Come una preghiera disperata senza parole 

Allora contempla l'alba lontana di notti insonni 

Mentre questo mondo prospetta la sanezza 

E la pianta di fico lancia i suoi rami in tutte 

le direzioni meno che in quella giusta 

Quando desidero far saltare un ciotolo sull'acqua 

come tu desideri ballare il liscio 

così lui desidera una donna da tenersi stretta, 

in questo viaggio del treno merci sotto il plaid 
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HERTZIAN WM/ES ON THE 
CAmODK CHURCHES 

Prosegue 1'identificazione dei 

■eccanisflii ■ediaitici patologici 

attraverso la rassegna KATODIKP. 

Trattiamo brevemente in questo 

numero una delle patologie so¬ 

ciali piu" diffuse e diffusibili 

poiché" frutto della ricongiun¬ 

zione tra essenza della religio¬ 

ne e disponibilità" del media 

televisivo alla sua diffusione 

I televangelisti americani. 

Si contano negli USA. circa 

una decina di T.V. via cavo di 

matrice e palinsesto esclusiva- 

mente cristiana. La piu" cono¬ 

sciuta ed importante di queste 

e" la Christian Broadcasting 

Network di proprietà" del reve¬ 

rendo Pat Robertson con circa 40 

milioni di abbonati. Le altre 

sono tutte apertamente identifi¬ 

cabili dai nomi Trinity Network/ 

Charity Christrian Television / 

ecc. . .e con un audience comples¬ 

siva ragguardevole 160 milioni 

di americani guardano almeno una 

volta alla settimana una tra¬ 

smissione dei pastori catodici . 

Bene si conosce il successo che 

le sette religiose hanno avuto 

negli U.S.A. negli ultimi decen- 

ni<battisti/ pentecostisti/ ana¬ 

battisti/ presbiteriani/ mormoni 

/ quaccheri/ evangelisti)/ sem¬ 

bra tuttavia che solo adesso 

esse siano arrivate ad una fase 

di TAKE OFF del numero di video- 
f edeli . 

Perche" obbligare i propri il¬ 

luminati ad un quotidiano door- 

to-door quando c"e" un media che 

può" far ciò" altrettanto bene / 

e forse meglio? Appunto la rie_ 

vange1izzazione del mondo deve 
Passare dalla capacita" di dif¬ 

fusione del mezzo televisivo! 

E' possibile paragonare questa 
"rottura" con il passato/ con 

quella determinatasi nel XVI 

sec. con l'attivita' di Lutero / 

Calvino e degli altri riformato¬ 

ri con le traduzioni della Bib- 

in lingua tedesca/ ma il 

paragone andrebbe caso mai in 

senso inverso poiché" con Lutero 
si tendeva ad un adeguamento al 

"nazionale" dei termini religio¬ 

si; oggi i televangelisti pun¬ 

tano ad una estensione universa¬ 

le del messaggio. 

L"innervatura profonda tra ca¬ 

ratteristiche tecniche del mes¬ 

saggio e neoliturgie religiose 

che in esso si liberano rende 

legittimo parlare di Chiese Ka_ 

todike dalle caratteristiche so_ 

vranazionali Lutero traduce dal 

sanscrito al tedesco/ i catodici 

traducono in linguaggio televi¬ 

sivo Il rev.Bakker pone al mat¬ 

tino importanti questioni alle 

casalinghe cristiane "Dio e' 

contro il maqui11age?"< 1ancI andò 

l"ultimo 1ucida 1abbra>/ "A Dio 

fa piacere che le donne indossi¬ 

no biancheria intima e reggical¬ 

ze? "< 1 anc i andò gli ultimi model¬ 

li prodotti nella sua fabbrica) 

L'inizio delle trasmissioni pre¬ 

vede una rassegna di bellezze 

del creato con un sottofondo che 

d i ce "Buong i orno / ecco la gior¬ 

nata che Nostro Signore Vi ha 

preparato" e segue il nastro 

della programmazione/ se sarete 

fortunati potrete usufruire/ in 

genere al venerd i o alla domeni¬ 

ca di una cura per le emorroidi 

o l'impotenza o la sterilita' 

che i televangelisti offrono AP¬ 

POGGIANDO LE MANI SULLA TELECA¬ 

MERA !< d " a 1 t ra parte il successo 

dei nostrani U. Carboni/ U. Mar¬ 

chi / Mago Otelma/ Aiazzone/ be¬ 

ne annunciano questa possibili¬ 

tà' anche in Italia/ il pathos 

della loro ciarlatanesca gran¬ 

dezza e" spiegabile solo con ca¬ 
tegorie gnosi-teo1ogiche ed ir— 

raziona1i. 
Per ora la C.B.N. di Robert¬ 

son trasmette in arabo/ ebraico/ 

spagnolo; mentre le prediche te¬ 

levisive di Jimmy Swaggart ven¬ 
gono ritrasmesse in 143 paesi di 

tutti i continenti. Billy Graham 

I 



, pioniere delle crociate tele¬ 

visive anni "50 ha già" effet¬ 

tuato 2 tours europei^ Orai Ro- 

berts e Jerry Falwell Cil fonda¬ 
tore della Moral Majority) hanno 

raccolto quantità" di denaro e- 

norH i per portare la parola di 

Dio ai russi ed ai cinesi. 
Velleità" universalistiche / 

cone ogni religione ha> na an¬ 

che il "proposito di rifondare 

l"AMerica sulla base della Mo¬ 

ralità" cristiana" e "ritrovare 

lo spirito dei pionieri che co¬ 

lonizzarono queste fredde coste/ 

scaldati solo dalla loro fede in 

Dio e nella liberta" individua¬ 

le!" Fede nella libera concor_ 

renzae nel mercato e" diretta- 

■ente fede in Dio / tutto il 

resto CUelfare/ birra o rock) 

sono struMenti diabolici. 

I televangelisti tentano cosi" 

di uscire da quella fascia geo¬ 

grafica dove fino ad ora erano 

stati relegati (chiamata la Bi- 

ble Beiti che andava dalla Flo¬ 

rida alla California) e dove non 

a caso la lotta di classe era 

stata determinante ed acuta fin 
dai t empi del I .U.U . 

I cattolici che sino ad ora a- 

vevano ignorato sette e Kathodic 

Churches e cui ogni appunto può" 

essere mosso tranne quello di 

non saper identificare con eh i a- 

i propri nemici stanno or¬ 

ganizzando le loro risposte. 11 

febbraio scorso 75.000 monache 

di clausura dei 5 continenti 

•hanno pregato per la televi. 

s i one in occasione del XXX an¬ 
niversario della proclamazione 

di S.Chiara/ patrona della TV." 

e "hanno innalzato una preghiera 

a DÌO/ perche" la televisione 

con tutti gli altri mass-media 

rispondano al suo disegno di be¬ 

ne". Si sta inoltre studiando il 

modo di vendere le Messe televi¬ 

sive per tutti e non solo per 

gli indigenti e gli ammalati 

cosi" come si sta studiando una 

campagna pubblicitaria intitola¬ 

ta "Dio e" bello" e la produzio¬ 

ne di compact-disc con il mate¬ 

riale accumulato negli ultimi 50 

anni/ mentre il periodico di CL/ 

Trentagiorni/ verrà" tradotto e 
venduto negli U.S ft.. 

11 piu" alto grattacielo co¬ 

struito ultimamente a Palm Sp- 

rings e" quello di Swaggart e 

RobertS/ grazie ad una colletta 

da ess i 1 anc iata cosi" '"Tu cre¬ 

derai in DÌO/ ci aiuterai a glo¬ 

rificarlo. .. passerai alla cas¬ 

sa." Ricordatevi poi se passate 

da Copeland (Texas) di visitare 

"La citta" della fede" un grande 

complesso residenziale dove Dio 

fa i miracoli alle 23.00 in pun¬ 

to e ricordate che "Dio può" e_ 

saudire tutti i vostri desideri 

se gli chiedete una macchina / 

precisate modello e colore." 



Sarà uno scienziato? 
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NOTE SUL GOVERNO PERHANENTE DEGLI STATI UNITI 

Esiste una continuità' straordinaria nella 

Dolitica estera americana. imperniata sul 

confronto globale con l'Unione Sovietica. che 

non e' meli stata intaccata da 1 1 ' a vv i cen da rs i di 
presidenti di diversa cultura politica. Le 

qualità' richi'-'Ste a] presidente americano sono 

•~emL're piu' div/ent3te quelle richieste da 1 1 a 

' ' sf 'c i e t a ' t f' 1 e •'/ i s i 'w' a 'delio ape t t a co 1 o " - Q ij indi 

r'ion idee intelligenza o le-alta' verso gii 

ì e t t or i na t e 1 e gen i a . simpatia, humor . grande 
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(j i armi ad alta 

d i sa rmo o d i 

devono e s s e r <3 

Dall© minute dei meetings fra i membri del CFR e il Dipartimento di 

Stato emerge il ruolo imperiale che gli Stati Uniti assumeranno nel 

dopoguerra: "... 1 ' impero britannico come esisteva nel passato non 

riapparirà' più e gli Stati Uniti potrebbero dovere prendere il suo 

posto--"(3). Gli USA "devono coltivare un'attitudine mentale verso una 

sistemazione del mondo dopo questa guerra che ci metterà' in grado di 

porre le no.stre condizioni, per arrivare for.se a una Pax 

Americana"(4). Nel 1946 Clark Clifford elaboro' un documento chiamato 

"Un sommario dei rapporti americani con l'Unione Sovietica" in cui 

vari alti funzionari espres.ser'o "un notevole ^ijccordo. -che gli Stati 

Uniti, con un potenziale militare compo.sto .sopita 11 ut t o 

efficacia, non dovrebbero coltivare p^ropositi di 

1 imit azione deg1 i armament i ..re che 1 gli Stati Uniti 

prepiarat i a condurre la guerra atomica e b i o 1 og i ca " ( 5 ) 

La filo.sofia del "con t a i nment " , il confronto .su scala mondiale con 

1 'UPS.S, e il conseguente postulato della .sch i acc i an t e supremazia 

militare, diventano la principale preoccupazione del Council, e 

ver-ranno ulteriormente G'I aborati nella sua infl urente ri vi.sta "Foreigfi 

At'fair.s". Sara' Paul Nitze a delineare il documento 'j f f i c i a 1 e della 

politica statunitense del "cont a i nmen t " , noto c(.'>me NS-C 68 - Paul Nitze, 

vera e pr'opr'i.3 emin<:ìnza grigia della "guerra fredd-?", meriterebbe 

oii'analisi part icolare: dti 1 fiopoguerra e' co.st ant ement e pr'o.eerite 

varie amm i n i .st l'a z i on i e oggi e' un nego z i a t o r e • c h i a v>-^ di p-'egai 

gl i accor di sugl i armament i cori 1 'UP.S.S- 

('.litio a pi a.sma re la "diplom-azia atomica" e 

il National Secuiit. y CJounc i 1 e lo vai-iz' ^immi 

avuto spo.tiso un ruolo d(.?<’i.sivo nella .scelta 

a rrandidati presidenziali in grtido di 

indicazioni del d'FP ; in qi.r^stf^ moi.io soie 

come Ei.senhowcr, (Par ter’ e Peagan. 
I due ulT imi p 1 ( ‘- 1 d ti 1 i a ni'' r i I.: ^ 11 i z tìt i dpr.’ ’zziati i- 
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Nel novembre del 1971 il "New York Times Magazine" sottoponeva 
all ' o t t enzione dei suoi 1er t ori quest a domanda ; "Il Counci1 on Foreign 

Pelar: ions e' un club? dn seminario? Un presi dium? Un governo 
invisibile?" La risp<jsta e' che il Counc il e' un po' tutr.o questo, 

ma e' raro che se ne parli nei giornali; ovvero, i sijoi membri 

riempiono le pagin^^' di r. urti i giornali, ma il grande pubblico rimane 

all ' o'oijrn dello si retto rapporto f r.'i loro. 

Fr.3 le rare de.sc r i z i on i del Counc il e' interessante quella di Josepl"! 

Krafr "Fra i membri (circa \ 200 . ,so 1-o per c«aopt a z i one . con 

d':eirif? e stranieri s»." 1 u ."i; i ) ci S'_aio il pre.s i d^:? n t C F i svenhowe r ] il 

at:'sr‘i't ■:) r'i o di Stato, il presidiente della Atomir- Energy Comm i s 5 i ■ m'i . il 

vJ 1 l'i'M. t '"T'a de 1 1 a C T A c li amiri i n i st rat or- i ‘.le 1 osa t i di fra delle c ; ri cu e 

pi' gr.=>ndi corporations industriali, di due dello rdù ricctr-' 

'T'ompagnio' di a.ss i cur’a z i one . e >-i i due dolio t r’o- pii;' a r 1'; ari odio, 

I nsomma il Counc i I e' uno dei pi'i no i pia 1 i strumenti attr.aver.so il quale 

l'elite del capitalismo privato americano controlla e modella 1-3 

politica estera degli USA secondo i propri interessi - 

1 suoi membri passarìo disinvoltamente dalla direzione d-alle 

porpora t ions ad alte c; ari che pubbliche e viceversa, garantendo un 

coiìtinuo ricambio e ijna po^frott^3 i n t egi'a z i one fra i propr^'i interessi 
privati e quelli nazionali. 

.U'rja Fin dal 1939 Walter Na 1 1 ory , direttore o.secut i vc,'» del CF’P si 

c r.) 1 .segretario di Stato Cordoli Muli; in cambio de 1 1 ' o rga n i z z a z i one di 

grupypi di studio qualificati per p i a n i f i c a z i one e altri probi r? mi 

bellici , il D i j^a r t i me n t (3 di St-3to avrebbe tradotTt3 le i'.3ccoma ndr.i z i f:>n i 

del Counc i 1 in politica ufficiale. Dal icao al 194 6 hanno locagli C':. 

meet ing.s tra i Dipartimenti di Stato e (iella Guerre con fnombri 

che sottoposcero loro ben 682 memor'andu.m . In t]u.egl i anni e I ri 

seguito, i membri del Counc il coni i nc i a t'ono lavorert^ in po i (d'iievc' 

dell a mm i n i s t r a z i o ne , tc-^ndenza eli e ,s i e' mantenuta f i nt» ai rr' a ri 

giorni Fra (que.st i . John Nc^rioy (pre.sidento dr--1 la Chase Bank o rie ì 

' ^ ^ ’ Pobert Lovet t (della Brown, Harriman; poi Sec;retario ridila 
bitesa); Averell Harriman (Hai'riman, Co.; poi ambasc i a t f^re in tJPSC.); 

Alien Dulles (presidente del Crjuncil e direttore della CIA); John 

Fo.oter Dulle.s (fratello di Alien.- Sullivan and Cromwell; in seguito 

,ario di Stato); Paul Nitze (Dillon and Read, poi segretario 
dr_^lla riarina). Altri membri influenti sono stati Dean Pusk , segretario 

S^-3tO; Clark Clifford, segretario della Difesa; NcG^orge Bundy 

consigliere per la Sicurezza Nazionale; Henry Kissinger segret.ario di 
^tato; per citarne solo alcuni. 



1976 il Committee on thè Present Danger. In questo stesso anno avvenne 

il fatale incontro con l'eroe della Nuova Destra, Ponal«j Peagan, 

venne assicurato un enorme sostegno politico e finanziario. Uno 

successi piu' consistenti del “comitato" fu riu.scire a non fare 

approvare dal Congresso il trattato Salt IT concordato fra Carter e 

l'URSS. Infine il trionfo; Reagan diventa oresidente travolgendo il 

discreditato Carter. e una delle sue primo p)reoccijpa. ; i >jn i e' di 

ricompensare i suoi importanti sostenitori; 7-1 niembri del "comitato" 

entrano in alte cariche della sua a mm i n i st r-i z i ('ne . Il re.sto '' cosa 

nota.; si ritorna al confronto con “l'impero del male". si attua il 

piu' grande a.rmamentc) .statunitense in tempo di pace, si mettono a 

punto le “guerre stellari". Oggi 1 ' amm i n i .st ra z i one Reagan e' or «aliata 

sotto il peso degli scandali politici e del fallimento finanziario; ma 

il fatto che i “falchi" ad uno ad uno abbiano - Izb - nd'j na t t 

l'amministrazione del vecchio Pambo nc)n e' certo) r a s.s i c u r a n t e . Il 

presidente e' morto. ma il “comitato" e' anco-ra vive. e st,. cercando 

il suo nuovo portavoce. 

Note 

1) Joseph Kraft. Sc'hool for Statesmerì "dar pere", luriic' icce 

2) Bru.ee Nazlish. Ki.ssinger; The Euraone-in N i r^c in Anatri aon 

Po 1 i c y , Basic Pt:)ok s , Ne w York 1976. 

-7) Ni eh io Kaku e Daniel Axelrod, To Win a Nuolear War , Couth En'i 

Press, Boston 1987, p.64- 

4) Ibidem. 

5) Sidney Lena. The Day Befou'o Do(.»nc.day. Eeacon Prccs.s , Boston 

19 77, p..75. 
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IL FETICCIO 
VEGLIA SUL DIVIETO 

In questo dPticolo vogliamo trattare di un aspetto cen¬ 

trale della Vita quotidiana di tutti noi, di un detta¬ 

glio che, nel bene e nel «ale, più o meno vistosamente 

influenza non solo i comportamenti, ma anche le modalità 

de’l'attività immaginativa:il feticismo della merce. 

L'a.’-goiento,in effetti, presenta delle difficoltà parti¬ 

colari, giacche' con questo termine si identificano 

aspetti e momenti apparentemente tra loro differenti, ma 

che hanno nell'attenzione morbosa nei confronti della 
merce il loro minimo comun denominatore. 

Anrhe solo a citare alcuni esempi tratti a caso si 

riesce ad avere immediatamente un'idea della complessità 

dell'argoiento;la teoria del feticismo delle merci in 

flarx, il feticismo erotico, le diverse modalità della 

religiosità africana, il collezionismo, il Grande Hagaz- 

zmo. il Hijseo, i Passages, i nuovi materiali, ecc.,e 

poi ancora Beiijamin, Baudrillard, Hc.Luhan e via 

dic^'ndo. In articolo, pur con le semplificazioni 

fiecf-ssarH- al 'Oso, si cercherà di percorrere trasver¬ 
salmente il tem-i in questione, cercando di esporre in 
sifitesi e 1 f' t<'oriP e l'ambito storico dal quale, per la 

prmi'i volta in usura tosi estera, e emersa cosi impor- 
trifite un attei 1tutta particolare nei confronti 
del 1 a t'-rc*' 

Hoii e un ca ,o d.fatti rh*' proprio Karl Harx sia stato il 

primo ecofioiDista sot f ermarsi orqanicameni e sull’argo 
mento. Fgh, at r .-ito osi.ervature de 1 m dji vis 

se, non poteva difatti far altro che registrare ciò che, 

sotto i propri occhi, stava accadendo nel sociale. Com¬ 

plessivamente la merce, nel periodo che va dal 1830 al 

1860, cioè nel primo periodo vittoriano, subisce delle 

modificazioni sostanziali rispetto a quanto e a come es¬ 

sa fosse anche solo cinquant’anni prima. 

1) la merce non può essere più concepita sen^a la custo¬ 

dia, l'esistenza naturale della merce si trasforma in un 

qualcosa di culturale; 

2) la merce assume, a livello di fruizione immaginativa 

nell'utente, una dimensione fantasmagorica; è ciò che 

permette il rimando, il rinvio, l'estensione del ruolo 

simbolico che la merce comporta a tutta la complessità 

dei rapporti sociali 

3) Il luogo concreto, pubblico, di fruizione della merce 

diventa il Grande flagazzino, dove si sintetizzano alcune 

altre nuove qualità della merce stessa quali l'immediata 

reperibilità, il suo sostanziale cosmuo^ .itismo e quindi 

il prezzo fisso. 

In effetti ad ognuna di queste nuove qualità della merce 

corrispondono simmetricamente reali aodificazioni avve¬ 

nute nel gusto social:* dell'epoca, ogni modificazione 

della merce segnala quindi un mutamento Oel l'immaginano 

collettivo del periodo. La cosa che ci fa interessare in 
particolare a questo periodo storico, e pero dato dai 

fatto (he quei,(e mutazioni sono elementi che rimarranno 

permaneiu.i un'Ilo sviluppo storico, sono 1» aedesime 





0 baibole leccaniche. leU'SOO questa passione iuta di 
oggetto e si raiifica anche negli strati ascendenti 
della borghesia cowerciale. Cote riferisce Thackeray 
alle date a cui si faceva la corte, la anche solo per 
pura galanteria, si regalavano lunghe paia di guanti. Vi 
fu poi la tania sociale del regalare tazze, tanto che 
tra tutti i ceti sociali, dal re fino alle caieriere, i 
regali fatti erano rigorosaaente preziosi servizi di 
tazze da thè. A fine 800, per le classi alte, cote eter- 
ge in Huystans o in Oscar Hilde, la passione si sposta 
sul possesso di una vasta e scintillante raccolta di 
pietre preziose. Ha al di là delle più diffuse tanie 
collezioniste diffuse nei vari periodi storici, quali 
possono essere le peculiarità più significative desuti- 
bili dalla figura sociale del collezionista, utili poi 
alla nostra analisi sul feticisto della aeree? A questo 
proposito ranalisi condotta da Benjaiin in Parigi ed 
E.Fuchs risulterà estreiatente stiiolante. Egli difatti 
si sofferta su alcuni tratti che vale la pena qui di ri¬ 
prendere. La prita osservazione è che, in una collezio¬ 
ne, ogni oggetto si trova in rapporto con altri oggetti, 
e soprattutto che in ogni oggetto il collezionista ri¬ 
legge non solo il passato dell'oggetto, aa anche quello 
del periodo cotplessivo da cui esso proviene. Il colle¬ 
zionista tocca il proprio oggetto, lo gira, lo pulisce, 
lo interroga: ha un rapporto assolutanente tattile con 
la propria raccolta. Mei collezionare egli attua, cioè, 
una sorta di attivazione del teccanisto di accesso alla 
■ecoria involontaria, una Beooria che può anche nascere 
dagli oggetti, cooe accadde, per altro verso, allo 
stesso Proust con le sue ladelaines. Ha il collezioni¬ 
sta, nel fare tutto ciò, ribalta le stesse categorie 
tradizionali del suo teBpo nell'interpretare la storia. 
Ricerca cioè una nuova filosofia della storia e del tei- 
po proprio grazie ai suoi oggetti, gli oggetti sono lo 
struiento per reinterpretare il tondo. Il collezionista 
irt questo nodo cerca di ritrovare un ordine nella casua¬ 
lità, la sua cente è da ordinatore, nella letafora del 
tutto. Ha la figura del collezionista diventa ancora più 
importante nella nostra analisi, allorquando la conside- 
riaio nel locento in cui, soffertandosi sull'oggetto 
della propria raccolta, vive un locento di sogno. Ciac¬ 
che proprio in quel loiento la sua esperienza vissuta 
diviene talcente alterata da farlo sobbalzare, in modo 
sentito, ad ogni cosa, che dovesse accadergli in quegli 
attimi. Viene qui fatto, perciò, il collegaaento essen¬ 
ziale tra merce -passando per la figura mediatrice del 
collezionista- e sogno, mooiento onirico d'incantaiento e 
quindi anche di stacco dal reale, di reverie, di fanta¬ 
sticheria ad occhi aperti. Crediamo adesso risulti più 
comprensibile perché la prima definizione che viene in 
mente parlando di Benjamin, sia poi quella di merce come 
fantasmago^'ia. 

2) LA BEBCE COHE FAHTASHAGORIA IHHAGIHATIVA 
La prima qualità della merce come custodia ci garantisce 
l'acquisizione di alcuni elementi che ritroveremo ben 
presenti anche nella seconda figurarla merce come fanta¬ 
smagoria. F>recedentemente siamo riusciti a trarre una 
prima definizione -chiaramente provvisoria- di feticismo 
della merce. Esso dev'essere dapprima inteso come atti¬ 
vità fantasticante, una sorta di reverie sulla merce. 11? 

Osservando più da vicino la figura del collezionista ab¬ 
biamo poi determinato le modalità che declinano questa 
reverie sulla merce. Questi si caratterizza per una nuo¬ 
va attività simbolizzante che si concentra 
spasmodicamente sugli oggetti, tanto da far stabilire 
una nuova filosofia della storia. Si attiva una memoria 
involontaria, alla semplice consistenza tattile. E, in 
sede di sintesi ulteriore, il sogno diventa esperienza 
vissuta, ma soprattutto accettata come tale. Forti di 
queste prime conclusioni, si può con ben più ferrati 
strumenti analitici affrontare la seconda determinazione 
della merce. Premettiamo che per fantasmagoria della 
merce s'intende essenzialmente un processo di continua 
focalizzazione-sfocalizzazione dell'oggetto/immagine de¬ 
siderato. Interviene una sorta di avvicinamento e allon¬ 
tanamento continuo dell'oggetto, tale da irretire com¬ 
pletamente l'utente. Questi si viene cosi a trovare in 
una complessa rete di significati. Ha sono le differenti 
qualità, forme e modi di presentazione della merce de¬ 
terminata, a far aumentare il valore simbolico nella 
fruizione dell'utente. Una domanda sorge immediata: per¬ 
ché la merce determina un tale processo fantasmagorico e 
desiderante nei soggetti sociali? Per darvi risposta 
penso sia importante far riferimento ancora una volta 
alle teorie espresse da Benjamin, per come esse sono de¬ 
ducibili dal corpus completo dei suoi scritti. Benjamin, 
in effetti, come già parzialmente è emerso nella prima 
parte di questo lavoro, è stato uno dei primi archeologi 

urbani dell'epoca del moderno. In questo senso si deve 
leggere il monumentale accorparsi di citazioni intorno a 
figure cardine del moderno stesso quali ad esempio i 
Passages. Il punto centrale da cui il nostro autore muo¬ 
ve le fila del proprio discorso, è sicuramente l'aver 
concepito la realtà metropolitana come insieme di choc 
continui, di una realtà che viene vissuta sempre all'in¬ 
terno di una dimensione di frammentazione continua del 
tessuto esperienziale. In realtà il suo atto di accusa 
si rivolge in Principal luogo alla tecnica, identificata 
come strumento principe nel processo di derealizzazione 
del mondo. La tecnica, cioè, è lo strumento che viene ad 
impedire all'uomo moderno la piena presa di possesso del 
■ondo circostante. L'uomo si trova cosi ad essere diso¬ 
rientato, ma anche devitalizzato nel suo contatto col 
■ondo. Il rapporto del soggetto coll'oggetto viene quin¬ 
di a modificarsi radicalmente, e questo sia sul piano 
della teoria della conoscenza e, sia, d'altra parte, co¬ 
me interiorizzazione di ciò che egli vive nel mondo. In 
sintesi la modificazione dell'approccio complessivo nei 
confronti del mondo da parte del soggetto, non può esse¬ 
re definita solamente come cambiamento transitorio, ma 
più profondamente come mutazione antropologica 
-irreversibile-, la quale, comunque, ha una sua origine 
storica sia sol piano temporale che so. quello 
geopolitico. Se la realtà metropolitana deve essere giu¬ 
stamente intesa come insieme di choc continui, a coi il 
soggetto metropolitano viene sottoposto, allora per choc 
s'intenderà e l'urto evitato dal soggetto nella strada e 
tra la folla, cosi come la merce desiderata che si sa 
non si potrà mai possedere, o in sintesi qualsiasi altro 
atto 0 gesto in cui il soggetto attiva (o viene attra¬ 
versato da) proiezioni desideranti, impossibili a con¬ 
cretizzarsi se non fantasmaticamente. E' questa -cornei 



ben si capisce- la struttura fondante i rapporti letro- 

politani, e al conteopo la struttura di desiderio atti¬ 

vata nei confronti della aeree. Inevitabilaente una si¬ 

tuazione di questo tenore va ad attivare continui riaan- 

di siobolici, all'interno dei quali il soggetto si trova 

ad essere agito dal significati. Più profondaaente que¬ 

sto processo di riiando continuo, che va coerenteaente 

ad istituirsi su una base foraata da catene associative 
e aeaoria involontaria (cfr. è lo scheaa/pattern utiliz¬ 

zato dalla pubblicità), va ad aprire un nuovo spazio 

all'interno del quale il soggetto aetropolitano si trova 

a fantasticare. Questo nuovo spazio viene classificato 

da BenJaBin cote spazio litologico, noBento del aito. A 

questo punto sarebbe necessaria una digressione su que¬ 

sto probleoa per chiarire leglio alcuni fondaaentali 

aspetti presenti in esso, sa la cosplessità jdell'argo- 

Bento ci costringerebbe ad allungare ulterionente que¬ 

sto lavoro. CoBunque col teraine aito, in sintesi, 

Benjaflin intende quel qualcosa che nasce nel rapportarsi 

del soggetto, dell'uoBO, con qualsivoglia eleaento che è 

posto al di là dell^ propria intenzionalità. Laddove 

cioè non è coaportata una prassi trasforaativa del sog¬ 

getto sociale, viene ad attivarsi un processo di 

aetaforizzazione del reale, di gioco siabolico di rin¬ 

vio, di allontanaaento fantasaagorico del reale stesso. 

E' chiaro, al conteipo, che tutta questa analisi sul ai¬ 

to che periea l'analisi benjaainiana, viene da egli 

stesso ancorata ad un piano di disaaina storica. E' 

quindi anni luce distante dalle conteaporanee analisi di 

Ludwig Klages, c altri pensatori reazionari, che nel ai¬ 

to identificavano un piano di analisi posto al di là del 

probleaa storico, ontologico quindi. 

A questo punto è pero giusto riprendere il teaa princi¬ 

pale di questo lavoro, e cercare di definire una priaa 

topica della soggettività del aoderno, che tengaa conto 

della Bodificazione antropologica intervenuta a cavallo 

tra il nx e il XX secolo. Il autaaento delle condizioni 

di vivibilità della aetropoli, l'uso seapre più 

derealizzante della tecnologia e quindi l'estendersi del 

piano siabolico delle relazioni sociali prodotto dall'u¬ 

niverso delle aerei, hanno inevitabilaente prodotto con 

sè un estendersi della trasforaazione antropologica. E' 
quindi arrivato il aoaento -per quanto sia difficile 

concretizzarlo in analisi- di estendere le intuizioni 

teoriche fatte nel contesto del paragrafo sul feticisao 

delle aerei e nel I quaderno dei Grundrisse. Bisogna 

cercare cioè di approdare ad una concreta fenoaenologia 

del soggetto sociale, che ponga coae proprio punto di 

partenza il dato dell'inversione, che autoaaticaaente 

viene a scattare nella società capitalistica, allorquan¬ 

do cioè i rapporti sociali tra produttori vengono perce¬ 

piti alla stregua di rapporti cosali. Duplicazione del 

pensiero, la società vista nel suo insieae coae esten¬ 

sione di rapporti siabolici, reificazione di tutti i 

rapporti sociali deteninata dall'estendersi del coaando 

capitalista, sono alcune delle grandi intuizioni aarxia- 

ne. Credo, però, a questo punto, che sia corretto inte¬ 

grare questa analisi con quanto si può dedurre dall'ana¬ 

lisi del aoderno svolta da Benjaain. 2.1.1) IL CORPO 

SI è alterato irriaediabilaente il rapporto tra soggetto 
e oggetto. Il soggetto non appare più coae attore capace 
di trasforaare il reale, cosi coae ci era traaandato 

dalla tradizione della filosofia classica, aentre vice¬ 

versa appare seapre più un soggetto poroso, che viene 

attraversato dalle cose, dagli aweniaenti: terainale 

finale di relazioni siaboliche che non va 

soggettivaaente a deterainare in alcun aoaento. Si assi¬ 

ste in pratica ad uno sprofondaaento nell'oggetto da 

parte del soggetto, il quale da parte sua diventa seapre 

più estraneo al proprio corpo. Il corpo sfugge all'uoao, 

e non credo che possa essere inficiata questa intuizione 

dalle conclusioni di Bc.Luhan intorno all'estensione 

della sensibilità uaana, che avverrebbe con i nuovi ae-1 
dia. 
2.1.2. ) Eaerge al conteapo -tanto che la si può 

definire- una nuova logica dello sguardo. Dallo sguardo 
concentrato, attento, quasi estatico nei confronti 

dell'oggetto, tutto teso alla percezione si è approdati 

ad uno sguardo che, soprattutto nella aetropoli, è so- 

stanzialaente sguardo che non vede, che non è attento 

(cfr. D.H.Lawrence: Il Serpente piuaato). Esso è solo 

sguardo funzionale all'autoconservazione, ad evitare 

choc, non ad altro. Si segnala perciò un'alterazione del 

rapporto vicinanza/lontananza. Tutti gli oggetti appaio¬ 

no irriaediabilaente in priao piano, toccabili, anche se 

poi nella realtà essi tendono a sfuggire 

fantasaaticaaente al priao serio tentativo di contatto. 

L'approccio fotografico, poi, ha deterainato un trauaa 

irreversibile nella aodalità di approccio al rea 

le.Eaerge coae inevitabile -da tutto ciò- il predoainio 

del senso tattile, sia nell'approccio nei confronti 

delle riproduzioni artistiche (onai inneggiate coae 

fossero cartoline), sia nei confronti del quotidiano, e 

delle forae erotiche aoderne del quotidiano (priaa il 

feticisao del pizzo, poi del velluto, la seta, il nylon, 

la pelle, oggi il PVC). 

2.1.3. ) Questa ricostruzione intorno al predoainio del 

tattile (cfr. la storia dell'arte antica di Riegl) è 

tanto più credibile se, coae giusto, essa viene associa¬ 

ta alla considerazione dello spazio aetropolitano e del¬ 

lo spazio dell'interno borghese. Lo spazio è seapre piò 

affollato da oggetti. Conseguenteaente la categoria 

estetica più esplicativa della aetropoli diventa quella 

del KITSCH, dove l'accuaulo di stili diversissiai tra 

loro è proporzionale alla diversità degli oggetti pre¬ 

senti in un deterainato spazio. Ha il kitsch è anche la 

categoria più significativa utilizzabile per spiegare la 

politica (quella con la p aaiuscola) e la sua aancanza 

di stile (cfr. i rituali nazisti)), perché in effetti da 

alaeno sessant'anni siaao entrati in una fase di 

estetlzzazione assoluta della diaensione politica. 0 an¬ 

zi per essere piò precisi vi è stata la sostituzione con 

l'estetica (coae teoria della sensibilità in tutte le 

sue più variegate aanifestazioni) alle varie filosofie 

della storia. 
2.1.4. ) Il soggetto del aoderno è quindi la sìntesi di 

una aolteplicità di atti bloccati, aancati, di desideri 

non realizzati, non realizzazione di obiettivi prograa- 

aati. Questa aanacanza, reiterata all'infinito, inevita- 

bilaente non fa che aprire uno spazio produttivo d'iaaa- 

gini siaboliche, dove la realtà viene rielaborata a li¬ 
vello riaeaorativo-fantastico, in sintesi su un piano di 

carattere aitico. 
2.1.4.1.) La aeree per eccellenza, quella che poi diven 
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ta status-syibol, non può non rientrare all'interno di 

questo discorso. Gli statos-syibols sono lerci e quindi 

periture, la usate al posto del danaro. In una fase coie 

questa di crescita relativa della ricchezza sociale in 

tutte le classi, risulta necessaria l'affenazione di 

una lerce che sia deperibile, e quindi lutevole cote suo 

valore. Sta al posto del denaro, e viene lostrato in sua 

vece. Ed ecco coie definisce Harz le qualità del danaro: 

"Durevolezza, inalterabilità, divisibilità e 

ricoiponibilità, trasportabilità relativaiente facile in 

quanto racchiudono un valore di scaibio lassilo in un 

liniio spazio: tutto ciò rende i letalli nobili partico- 

lariente adatti" (Gr. 109) Per deteninare quali siano 

le leggi econoiiche che presiedono all'instaurarsi di 

una lerce quale status-syibol a lio avviso basta inver¬ 

tire la definizione data da Barx a proposito della lerce 

danaro. Mon è forse la lerce rappresentativa dello sta¬ 

tus sociale acquisito e coie tale assolutaiente transi¬ 

toria, alterabile, difficile o con vistosa 

trasportabilità, non divisibilità della stessa? 

2.1.Ì.2) La distrazione, più nel concreto, è il paradig- 

la più significativo per dar conto della lodificazione 

sensibile avvenuta nel loderno. Ciò riianda a quanto 

priia si diceva del caobiaiento del lodo di guardare av¬ 

venuto a cavallo di secolo, la indubbiaiente essa rap¬ 

presenta la peculiarità più tipica della lodalità quoti¬ 

diana di vita del soggetto letropolitano attuale. 

2.2. ) LO SPAZIO 

Accanto alla lodificaziona onai avvenuta, e di cui si è 

già parlato, del rapporto vicinanza/lontananza, la ca¬ 

ratteristica della trasforiazione percettiva dello spa¬ 

zio consiste nella costituzione di intenundia. E' un 

dato di fatto che l'iiiagine non sia onai più 

rapportabile all'originale da cui essa è tratta, la co¬ 

pia non è più riferibile a ciò da cui è derivata. E con 

questa un'ennesiia categoria del pensiero classico viene 

autoiaticaiente a cadere, la questo sta a significare 

anche che il londo delle inagini (l'iconosfera) va a 

costituire un londo a parte, che è il reale in cui oggi 

si vive. Lo spazio conseguenteiente si definisce non più 

cole spazio geoietrico, la coie spazio vissuto 

distrattaiente, sfondo iiiaginativo, sfondo onirico, in 

cui viene intessuta la fantasticheria. Coie Benjaiin 

suggerisce, l'architettura della letropoll viene vissuta 

distrattaiente, nessuno nella propria città si fena ad 

osservare un luogo/ionuiento che gli è consueto percepi¬ 

re. E' solo il turista che fa ciò, e seipre fino al lo- 

lento in cui l'orientaiento non gli parrà più un proble- 

la Oggi lo spazio, l'intenundia (coerenteiente con 
quanto si diceva priia per il londo delle inagini) dove 

la lerce si situa più a suo agio, è proprio l'interiori¬ 
tà del soggetto.. 

2.3. ) IL TEHPO 

A livello teiporale, la percezione del nuovo soggetto 

letropolitano è, per essere precisi, una continua sensa¬ 

zione di ritorno del seipre uguale. Questa sensazione è 
data, in priio luogo, dall'osservare il ritorno seipre 

uguale a sè ledesiio del ciclo della loda e della frui¬ 
zione della lerce, e soprattutto da una percezione di 

gelatinosità non solo nel constatare l'iiposslbilità di 
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risolviiento delle proprie ansie più profonde (no futu¬ 

ra), M anche la non possibilità di uno squarcio, di a- 

pertura verso una diaensione che superi l'opacità dato 

dalla cosaiità. 

3) LA HEfiCE coni COSHOPOLITISHO CULTURALE 

Dal discorso svolto nel paragrafo precedente abbiano de¬ 

dotto una serie di deteninazioni che il doainio totale 

della aeree va ad attivare nei soggetti aetropolitani. 

Dall'assunto centrale che la vita aetropolitana è la ri¬ 

sultante di un insieae aolteplice di continui choc, ab¬ 

biano tratto la convinzione che la vita, in questa fase 

storica egeaonizzata dall'orizzonte capitalistico, so- 

stanzialaente si definisce coae serie di ^tti aancati, o 

al più desideranti nei confronti di ogget- 

ti/persone/aerci, i quali tendono inevitabilaente a 

scoaparire al aoaento del tentativo di presa da parte 

del soggetto stesso. La definizione del rapporto 

soggetto-oggetto non può più essere percepita seguendo 

gli scheai filosofici propri della tradizione, giacché 

tale rapporto è orasi risultato irriaediabilaente tra- 

sforaato. In questo secondo paragrafo abbiano perciò 

tentato di dare conto delle aodificazioni che hanno in¬ 

ciso sul soggetto sociale. L'intenzionanento nei con¬ 

fronti della aeree, in quest'ottica, è da noi considera¬ 

ta la struttura di rapporto desiderante più tipicaaente 

aodema presente oggi nelle più varie articolazioni so¬ 

ciali. La aeree considerata nella sua essenza coae fan- 

tasaagoria sociale ci riporta perciò inevitabilaente al 

coae vengono strutturati gli scheai del desiderio socia¬ 

le, 0, per usare altre parole, al coae l'iaaaginario 
collettivo viene a costituirsi. Ad essere schietti il 

discorso fin qui esposto, che si condensa nell'afferaa- 

zione che la aeree è sostanzialaente un bisogno dell'ia- 

aaginario, conduce ad una ridiscussione teorica so uno 

dei punti chiave dèlia teoria aarxiana del valore, e 

cioè il concetto di valore d'uso, lon stareao qui ad af¬ 

frontarlo, visto che per il aoaento ci basta porre l'ac¬ 

cento perloaeno sull'esistenza del probleaa stesso. 

Ritornando all'alveo principale del nostro percorso, e 

cioè alle nuove deterainazioni della aeree, non si può 

non tenere conto di un eleaento. Avviene il processo de- 

siderante nei confronti della aeree, proprio perchè essa 

è seapre disponibile, è seapre gettata in faccia al sog¬ 

getto, prospettata con insistenza, la aeree cioè ha il 

dono dell'ubiquità, tanto che anche in paesi ad econoaia 

arretrata si possono trovare le aedesiae aerei del no¬ 

stro orizzonte capitalistico (cfr. il caso della Pepsi 

cola). (£' logico che ciò sia dovuto alle leggi di svi¬ 

luppo deH'iaperialisao, aa non stareao qui a 
sofferaarci). L'ubiquità della aeree nel aondo e il suo 

cosaopolitisao culturale corrisponde analogicaaente ad 
UD processo di interiorizzazione presente nel soggetto. 

Per desiderarla coapiutaaente il soggetto deve poter es¬ 

sere continuaaente aesso di fronte alla aeree, ed essere 

investito da essa. La aeree cioè deve anche essere iaae- 

diataaente reperibile. In questo senso le testiaonianze 

storiche sul sorgere dei Grandi Ragazzini di novità a 

Parigi intorno al 1860/1880, o priaa ancora le Grandi 

Esposizioni Universali, iniziatesi guarda caso due tre 
anni dopo la Grande rivoluzione boriose, sul Caapo di 

Rarte, donano nuova luce. I grandi aagazzini hanno sapu¬ 

to coniugare il bisogno iaaaginario della aeree presente 

nelle tasse con alcuni tratti archeologici na fondanti 

l'epoca del aodemo stesso. In priao luogo hanno saputo 

unire l'uso valorizzante della luce (cfr. all'opposto i 

piccoli bazar localizzati nei Passages) con l'estreaa, 

ridondante varietà degli articoli. La aeree è stata cosi 
presentata coae un qualcosa disponibile per tutti, aa 

per fare questo è stato necessario priaa iaporre un nuo¬ 

vo eleaento qualificante e discriainante:!! prezzo fis¬ 

so. Il prezzo fisso ha in effetti caabiato totalaente il 

rapporto esistente con la aeree, peraettendo 

l'instillarsi del desiderio seapre più a livello profon- 

do nel soggetto, laddove il censo non peraetteva l'ac* 

quisto. E' risaputo il caso di soggetti econoaicaaente 

deboli che, dopo aver vagabondato nei grandi aagazzini 

fantasticando per ore sulle varie aerei, alla fine se ne 

escono acquistando coaunque qualcosa, seppur non quello 

per il quale tutto il processo desiderante era stato 

aesso in aoto. E' questo un eseapio terra-terra di coae 

in effetti funziona il processo di costituzione del de 

siderio, della aeree coae fantasaagoria sociale. Anche 

sul piano più propriaaente culturale (aa d'altronde la 

cultura non è forse propriaaente aeree?) si registranoi 

preziose e inquietanti analogie. Il auseo, coae luogo di| 

residenza stabilita della varietà culturale prodotta 

dall'uaanità, risponde alla aedesiaa logica, lon a caso 

i ausei troveranno la propria istituzionalizzazione giu¬ 

sto nel nx secolo. Ciò fu dovuto certaaente a ragioni 

di prestigio da parte dei grandi stati iaperialisti, aa 

anche fu riflesso di una potenza econoaica già in atto e 

dispiegata. L'origine del auseo coae istituzione risale 

al 5/600, quando esso veniva chiaaato Uundercaaera, ca- 

aera delle aeraviglie, e serviva ai regnanti e dotti del 

teapo sostanzialaente o coae gabinetto per diaostrazioni 

scientifiche aa anche e più propriaaente coae luogo di 

aeraviglia per i propri ospiti. Iella radice storica del 

auseo, analogo a nostro avviso al auseo delle aerei che 

è il grande aagazzino, è quindi coapresa la diaensione 

onirica dell'accuaulo, dell'unire insieae prodotti aolto 

differenti tra loro. Giova forse citare qui a ao' di di- 

vertiaento coae proprio nelle iunder-kaaera facevano 

grande sfoggio di sè aniaali iabalsaaati aostruosi, 

quali i basilischi (sorta di unione di 

sauri-volatili-pesci). Il aostro, la aeraviglia, l'oni¬ 

rico, stanno quindi alla radice storica della aeree, co¬ 

si coae essa è concepita e prodotta nel sisteaa capita¬ 

lista. Il grande aagazzino è quindi centrale al nostro 

percorso per due ordini di ragione. 
a) è il luogo di accuaulo indiscriainato della perver¬ 

sione sociale (cfr. le figure storiche del flaneur, del 

guardone o del feticista), perchè luogo di fruizione ia-l 

aaginativa della aeree stessa. 
b) la reperibilità iaaaginativa della aeree stessa è 

fondaaentale per la sua stessa diffusione siaboìica. 

La riflessione condotta fin qui sul aoderno 'storico' 

non può -ad occhio attento- non trovare particolare ri¬ 
sonanze nell'oggi, e in questo senso ci liaitiaao a sug¬ 

gerire la televisione coae luogo odierno della presenta¬ 

zione delle aerei. Il grande aagazzino di oggi è la te¬ 

levisione. Riflettere sulle categorie del aoderno (aodi- 

ficazione antropologica e nuova ridefiniziooe del sog¬ 

getto sociale) ha perciò proprio il senso di fornire 
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Quattro giovani sono stati arrestati dalla polizia 

Piantagione 
di canapa indiana 

C’c, m qualche posto del 
crcmasco. che gli inquircrui 
tengono os-Mamente secreto, 
una «piantagione» di mi¬ 
gliaia di piante di canapa in¬ 
diana. Per intendersi, sono 
quelle piante le cui foglie di¬ 
ventano marijuana e dalle 
CUI infionsccnze femminili si 
ricava l'hascisc 

È questa la scoperra, che 
il sostiiuto prtx'uraiore del¬ 
la Repubblica di Crema ha 
dcrmito «allarmante», che 
ha dato una clamorosa svol¬ 
ta alle indagini seguite alla 
«retata» compiuta nel po- 
mengcio di lunedi dagli uo¬ 
mini del commissariato in 
una vecchia cascina di via 
Brescia a San Bernardino 

Nei locali, frequentati da 
gruppi amicali e da una ete¬ 
rogenea sene di gruppi mu- 
sicaii, sono stati rinvenuti 
ben sette chili di foglie di ca¬ 
napa indiana e tutta la at¬ 
trezzatura necessaria per la 
sua lavorazione. Sono stati 
ritrovai; anche de: «canno- 

l a polizia e arrivaia sul 
posto ;p seguito ad un noie- 
vc'le andirivieni di ciovani 

La cascina dove e stata rinvenuta ia canapa indiana 

degrado sono gli s.ouis 
Cngei, ..he non lannsi [vjne 

noiato, ad esempui, le rea 
zioni nervose di unanio gio¬ 
cando capitava che il pallo¬ 
ne finisse in una certa zona 
del conile dose pur sembra¬ 
vano crescere solo delle er 

1 questi dubbi SI e lav o 
nniriedi sera -'tcvrchian 

piazza Marconi. Paolo An- 
gius. che abita in via Barel- i 
II. e tuuseppe Gullotia di via | 
Indipendenza. Il quarto im- | 
plicaio c attualmente all’e- 
siero SI tratta di Gazzolet- | 
!i noto per la sua criniera 
■ mohicana» 

l a formulazione del rea¬ 
to contestato parla di produ¬ 
zione di piante previste dal- 
’a legge sugli stupefacenti c 
u -, v Illazioni all'uso di so 
-i.tnzc siupelJsenii Dagli 
n'ertogaiori e emersa la da- 
inc'osj indicazione delL 
•- .inde s('l:IVazione, che prc 
sent.i pi.inie giovani c pian- 
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Noi tutti conosciairao i benefici delle piainte. 

Piccolo ghetto 2 o 3 salette in cittadina 100X borghese. 

Piccolo ghetto 2 o 3 salette e giardino. 

G i ard i no : d i sponendo di 1 piccolo giardino.» non bello cone quelli 

coHuna1i/ispirati da priraaueril giornata decidiamo di darci allo 

agro_giardinaggio. 

Cipoile-sedano.radicchio.cesio... 

Manca una cosa. Veloci si pensa ad una siepe ornamentale. 

Rapidi si deeide : canapa tessile. Due vantaggi ^ sicuro effetto orna_ 

mentale e grande pesce per stupidi sbirri indigeni(tanto simpatici e 

gentili). Seminiamo cosi' la nostra siepe anti-sbirri che poi cresce- 

cresce-cresce ed e'gia' settembre. 
La florida siepe desta curiosità' di piccolo scout stronzo presente 

in ghetto con squadra amanti-natura. 

Il babbione porta l'erba a casa e la mamma con la M maiuscola troua 

la pianta e fa di ogni erba un fascio. 
Faseio=sbirro. Quindi la mammina viaggia decisa al sempre disponibile 

covo di sbirri<commissariato>. 
Il bossCmafioso) delle forze dell' ordine cambia colore 

quando sente la dolce mammina e divampa in lui una luce libidinosa 

ed angelicaC4 morti> 9 feriti ma tutti sbirri. Punteggio 1=0). 

I suoi occhi porcini diventano serpentini. 

Scatta operazione: irruzione nel ghetto-azienda agricola 

tanti sbirri fotografo 
20 persone fermate e portate nel castello dei cani da guardia(P.S. ). 

Sette Kg di fibra tessile. Un calorifero elettrico<?> 
50 accendini vuoti(?) una ventola un libretto di foto ferie 

sequestrati come prova di co1tivazione<e la ventola?) 



due ssilette devastate strunenti musicali piu' che masturbati 

3 persone arrestate + 1 assente incri Minata 

tutti colpevoli di coltivazione marjiuana 

Spaccio a decine dì mìnorenni<i fottuti scouts) 

e agevolazione al consumo. 1 tre sventurati arrestati in galera 

per 3 giorni e 8 giorni arresti domiciliari 

Richista di perizia sulle piante da parte dei 3 incastrati 

Articoli diffamanti su giornali locali non locali 

si parla di devianza_sporcizia.erano nohicani_disturbavano_ 

gente da muro o da forno. 

Giornali aizzati da boss di polizia con conferenza stampa 

Arriva la perizia 

-scarcerazione_1 a polizia non sa piu' che pesci_o meglio che piante, 
pigliare^ visto che per loro sfiga la legge consente la coltivazione 

delle piante tornate dalla perizia- CANAPA ITALIANA. 

Giornali difendono la poiizia_azione corretta nel rispetto 

degli imputati ( forse perche' non hanno messo in pratica la legge Reale) 

Poi tutto e' farsa. Provata non esistenza di ogni reato addebitato 

Tutti parlano difendono accusano ma soprattutto rompono i coglioni. 

I 4 sventurati rimangono comunque da muro. 

Il ghetto e' finito sgombrato sigillato rubato. 

Riscaraventati sulle strade da idiozia poliziesca 
perdiamo unico luogo di aggregazione disordine musica fanzine. 

Non ci resta che alzare la voce e ripiantare in altro ghetto 

canapa italiana(e il seme dell'antagonismo con essa). 

Con tutto il nostro odio! 
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OF GLAMOUR UHTIL / STARTED 
SHOOTIMG SMACK” 

“MOW l’M 
A STAR” 

I used to wake up in thè morning thinking my lite was pointless and wondering 
what to do with my timo. 
Now everyone wants to know me. 
Dealers, cops, social workers, psychiatrists, pimps, journalists. 
The whoie crew. 
I don i get a minute to myself 
I bave to keep up two homes. 
One an inner city slum where thè media can film and Interview me. 
The other a country mansion where I can retire for thè odd weekend off from my 
Work as a professional junkie. 
Get Hip HEROIMIS REALLY CHIC 



Mostri irriconoscibili 

C'e' un mostro che circola per le 

nostre strade ed e' sempre meno 

riconoscibi1 e.Ma che dico mostro? 

e' un MOSTROHE! Questo mostro ci 

impesta^ ci ammorba/ sporca le 

nostre strada pulite/ le nostre 

anime candeggiate/ i nostri aliti 

all^ eucalipto * Prima poteuamo 

riconoscerlo/ bastavano poche oc¬ 

chiate. E potevamo rivolgerci a 

lui nei termini consentiti dalla 

nostra buona educazione= "Drogato 

delinquente !**/ "Capellone comu¬ 

nista drogato"/ "Drogato comuni¬ 

sta"/ "Capellone delinquente" 

ecc. ecc . Ma ora il sordido i nd i- 

viduoi che i mass-media con gen¬ 

tile eufemismo chiamano "tossico- 

dipendente" <e/tra poco/ "utente 

dell' hashish">/ si e' fatto an¬ 

cora piu' mostruoso e diabolico 

di prima. E ne abbiamo le prove ! 

Definitive ! ! 

Ringraziamo l'illuminata redazio¬ 

ne della rivista DECODER che ci 

ha concesso generosa ospitalità' 

per questa iniziativa umanitaria. 

Lo scritto che segue e' la fedele 

trascrizione di ciò' che abbiamo 

trovato scritto su un foglietto 

scivolato di tasca ad un tipico 

drogato. E' un documento agghiac- 

ciant e/rabbrividente » che sfrigola 

sui nostri cuori benpensanti come 

un gesso nuovo sulla lavagna! Do¬ 

ve andremo a finire? Dobbiamo 

armarci contro questi HOSTRONl e 

partire per una santa crociata! 

Abbiamo chiesto al sig.DECODER di 

pubblicare integralmente questo 
scritto per smascherare questi 
esseri fetidi e per amore della 
Verità^ Che Dio ci assista. 
Ecco il testo puzzolente. 



DROGA VUOI CONTINUARE ? 

Queste indicazioni sono rivolte in primo luogo a quei drogati' che 

intendono continuare a stare in famiglia perche li' hanno i pasti 

pronti ed il letto caldo^ oppure i pasti caldi ed il letto pronto. 

Ascolta drogato. Il tuo scopo principale nella vita e' continuare a 

fare il drogato. Per farlo tranquillamente/ devi dare conferme al punto 

di vista fondamentale dei tuoi genitori che/ grosso modo/ e' 

questo=“Nostro figlio e' bravo/ non si droga/ 1avora(studia>; questo 

significa che l'abbiamo educato bene. Insomma siamo stati dei genitori 

model loC onoref i cenza massima per dei genitori)**. 

E tU/ drogato/ devi fare in modo che nella tua famiglia continuino a 

pensare cosi'. Vuoi mettere che trauma sarebbe per loro avere in casa 

un nOSTRONE ? 

Segui quindi i nostri amorevoli consigii= 

-non cambiare improvvisamente carattere in casa. Se sei allegro e 

socievole non puoi fare Kierkegaard. Questo attirerebbe delle 

attenzioni indesiderate; 

-non abbandonare quei vecchi/ bravi/ noiosi amici noti anche ai 

tuoi genitori; continua a sentirli e mostrarli saltuariamente. 

Eviterai inutili e seccanti domande. Presenta a casa i nuovi e piu' 

eccitanti amiciC quando sono present abili...) e fornisci ogn i 

informazione possibile su di 1oroC indirizzo/ numero di telefono/ 

squadra del cuore); ricorda^ piu' sono familiari e meno attireranno 

il sospetto di essere visitors; 

-continua a rispettare gli orari familiari santificati/ dai 

spiegazioni esaurienti su ogni tuo allontanamento/ non assentarti 

dal lavoro o da scuola in modo ingiustificato a meno che non sei 
proprio a pezzi; 

-Continua a curare il tuo aspetto e la tua salute/ vedrai che poi 

ci prendi gusto ed e'divertente; 

-non dare a vedere che sei in sbattimento/ mantieni una distanza 

stoica tra essere ed apparire<gustoso anche questo...); 

-non mentire troppo; menti solo per dirle grosse ed a prova di 
bomba ; 

-non fare sparire da casa catenine/ orologi/ pellicce/ argenteria/ 

(senno'niente piatto caldo e letto freddo!). 

-vai a letto regolarmente di notte e/ anche se non chiudi occhio/ 

non darlo a vedere ed il giorno dopo in piedi bello fresco; 

Resistenza ci vuoleCcosa mi tocca dire compagno Pietro Secchia...>; 

-mangia regolarmente/ cerca di non andare sotto peso. Fatti i raggi 
per sembrare meno mostruoso 

-non farti segnacci o lividi in punti visibili come le braccia/ 

altrimenti dovrai sempre tenere le maniche lunghe e poi ti chiedono 

perche' Su' un po' di fantasia ...oibo'...ci sono le ascelle/ 

^ ombelico/le palme con le noci dì cocco; 

-non lasciare a casa nulla che possa essere scoperto; 

-non parlare al telefono di certi argomenti se non sei da solo. 

Avete sentito cari lettori a 

che punto siamo arrivati? No/ non 

piangete e mettete mano ai porta¬ 

fogli e finanziate le nostre ini¬ 

ziative. Noi siamo quelli della 

LAAAD lega anti-anti_anti droga. 

^ ^•ngr aziandovi anticipata¬ 
mente per i vostri contributi/ vi 

ricordiamo che i primi fondi ser¬ 

viranno per l'acquisto di dieci 

leoni anti-anti-anti drogato da 
utili zzare in citta' 

Grazie e a presto. 

LA A AD 
sezione MiI ano 
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A TI AL 

oecooeft 
<fei PICCOLI 

"Non e' mai troppo 
tardi per aoere un 

infanzia o una 
sessualità' felice" 



THE RISE OF THE 
USNEY-MailE 

fiOOOS 
E' all'interno di una ridefinizione del concetto larxiano 

di lerce che voglialo collocare il seguente articolo. L'e¬ 

laborazione di una tipologia terceologica, fonaliente co¬ 

stituita sulla base del concetto di valore, fa il paio con 

il concetto di lisura; questa deve essere resa il più pos¬ 

sibile univoca e standardizzabile. Il successo del tetro, 

del chilograiio, del grado centigrado, del linuto della 

loneta in quanto unità di lisura, sono esplicabili unica- 

■ente sulla base dell'instaurazione di una fona di produ¬ 

zione capitalistica che iipone tale standardizzazione 'de 

facto' e a partire dagli aibiti stessi della produzione e 

dell'esistenza stessa delle lerci. Sul piano teorico la 

ricerca di una "lerce tipo", leglio di un "idealtypus" uni¬ 

versale e assoluto con cui valutare le lerci prodotte, 

s'iipose cote il più urgente probleia concettuale con cui 

la generazione di Eicardo e Ricardo stesso si ciientarono. 

Egli lo risolse con il grano che era conteiporaneaiente: 

prodotto, salario, investiiento. Harx risolse il probleia 

attraverso l'enucleazione della teoria del valore-lavoro 

(una lerce particolare: la forza-lavoro). Negli ultiii de¬ 

cenni il ledesiio aspetto teorico, è stato riportato alla 

ribalta da Sraffa e dalla cosiddetta 'rivoluzione 

sraffiana'. Ai fini della fondazione del soggetto antagoni¬ 

sta e della sua coiposizione sociale, è oggi quanto lai 

urgente una riallocazione, una rifondazione del concetto di 

lerce, della sua legittiiita, la anche la verifica della 

sparizione effettuale di alcune obsolete unità di lisura in 

concoiitanza con l'affenarsi di nuove. Tale 

iiprenscindibilità, tale urgenza dell'analisi deriva 

dall'assunzione a baricentro antropologico della questione 

della lerce; in questo scorcio di anni ottanta abbialo vi¬ 

sto tale questione diventare centrale; di più farsi onnivo¬ 

ra e assorbire in sè un nuiero seipre crescente di catego¬ 

rie analitiche, occupare con la prepotenza delle trasfona¬ 

zioni reali seipre nuovi territori, sino ad arrivare ad 

essere categoria anch'essa astratta, bistrattata e bistic¬ 

ciata tra critici d'arte, filosofi, econoiisti, pubblicita¬ 

ri, etc. Stupisce tuttavia 1'indiscriiinatezza con cui si 

applica tale categoria che essendo uscita da una rigida 

deliiitazione concettuale riiane sino ad oggi una congerie, 

una nebulosa in cui tutti possono pescare e nutrirsi. Il 

fine teorico di questo articolo attraverso l'identificazio¬ 

ne di una serie di trends è quello di arrivare alla costru¬ 

zione di un paradigia di analisi che abbia coie presupposto 

la sussunzione reale del lavoro al capitale. Siffatto para¬ 

digma sarà applicato alla massa conoscitiva di cui dispo¬ 

niamo per arrivare alla fondazione embrionale di un nuovo 

concetto di merce o neomerce. Non è casuale che, per perse¬ 

guire questo fine dalle molte pretese, ne inseguiamo un 
altro, pratico e semplicemente analitico proprio laddove 

questo concetto si dà come fenomeno altamente rilevante 
economicamente e carico di molte altre implicazioni (socio¬ 

logiche, psicologiche, filosofiche, antropologiche) al pun¬ 

to da rendere impossibile una sistematizzazione rigida ed 



univoca sulla base di una sola disciplina scientifica. 

Stiaio parlando dei servizi, della loro letatorfosi in ter* 
ci, e al loro interno voglialo prendere in considerazione 

un segaento anoaalo anche per questa tipologia cosi vaga e 

nuova e cioè il segiento dell'enterteineient o àiuseaent, 

cioè le lerci-divertiaento! In questo segiento troneggia 

sia nei risultati che a dinaiisio la H.E.D.,cioè la Valt 

Disney Enterprises. 
Ha procediaio priia lettendo in rilievo le tendenze para- 

digiatiche: 
A) Gli aspetti razionalizzatori e ristrutturatori del tes¬ 

suto produttivo, oltre che essere ricondotti ad un generale 

riassetto di tale struttura a favore del capitale, ponevano 

già in sè gli eleienti del proprio superaiento poiché tale 

riassetto fu iiposto dalle lotte. Ielle conseguenze di tale 

processo coiplessivo ne prendiaio in considerazione una: 

l'iiportanza della circolazione. Chiariaio: se i ritii ii- 

posti al ciclo produttivo vero e proprio sono iiprontati 

alla velocità (si guardi soprattutto alla gestione degli 

stock-Just in tiie, e la rebotizzazione delTasseiblaggio, 

che landaio in pensione il cronoietro e il suo luogotenente 

di fabbrica: il taylorisio), a laggior ragione il teipo di 

circolazione deve essere più veloce. La realizzazione del 

plusvalore deve essere iiiediata e istantanea. La tendenza 

alla riduzione del teipo di circolazione anzi il suo ten¬ 

denziale azzeraiento cioè annullaiento, è stata una tenden¬ 

za costante del sisteia econoiico capitalista, oggi però le 

sfere di influenza coinvolte in questo fenoieno non possono 

essere ridotte unicaiente a quella econoiica. In tenini 

reali il fenoieno di traduce in: lassificazione dell'affer- 

■azione dell'elettronica, dell'infonatica, cablaggio delle 

linee telefoniche e televisive, adozione della fibra ottica 

cole nuovo veicolo di trasporto di infonazioni, fonazione 

di banche dati, creazione di bacini di conoscenza, 

velocizzazione dello scaibio di infonazioni, leiorie otti¬ 

che (laser e coipactdisc) e leiorie coiputerizzate seipre 

più capienti, reattive e potenti, creazione di reti di co- 

ordinaiento interbancarie, interindustriali, interegionali, 

scaibi seipre più nuierosi e frequenti tra un nuiero di 

utenti in costante auiento, la riduzione tendenziale delle 

transazioni a flussi d'infonazione traiite la loneta elet¬ 

tronica (Visa, Master Card, Aierican Express, ecc); infine 

una generale riallocazione della velocità di tali infona¬ 

zioni sulla velocità per antonoiasia, la velocità in asso¬ 

luto, la velocità della luce. La velocità della luce, velo¬ 

cità di crociera della neoierce 'infonazione' se detenina 
nel vuoto cosiico una contrazione del teipo, in presenza di 

atiosfera penette di operare in teipo reale, dunque la 

circolazione e il suo teipo saranno lolto vicini ad uno 

zero virtuale. Il carattere iiperativo di tale balzo tecno¬ 

logico dolina l'intera struttura della produzione lateriale 
sraffiana'. 

B) Dna seconda tendenza è inediataiente rapportabile alla 

priia ed è quella della globalizzazione di tali aspetti, 
l'oniversalizzazione dei lercati produttivi e finanziari, 
eli aspetti legati all'azzernento del teipo di circolazio¬ 

ne non possono essere costretti negli angusti aibiti delle 

città, delle nazioni, delle unità produttive, delle obsole¬ 

te geografie del passato. Esse sono sostituite da una nuo¬ 

va geografia iiposta dalle neonrei e dalle loro esigenze. 

La satellizzazione delle notizie, dei ledla, delle Infom- 

zionl letereologlche (cioè la loro velcolazione trnlte via 

satellite) riposa su questa caratteristica neo e anche 

a-geografica. Bende carta straccia le vecchie lappature 

iiponendo un Eldorado di nuove occasioni (Biade lunner) nel 

congiungersi di vecchie D-TOPIE (in nessun luogo) 

capitaliste quali quello della frontièra con la nuova real¬ 

tà della produzione. Qui sta infatti il cuore deirargoien- 

tazione, poiché se nella tendenza alla velocizzazione si ha 

il tentativo di annullaiento del teipo, qui questa seconda 

tendenza rappresenta il suo più valido coipleiento: il ten¬ 

tativo di annullaiento dello spazio. Entraibe si coniugano 

donandoci la possibilità di talune verifiche eipiriche coie 

nel caso della crisi finanziaria di ottobre quando la causa 

della crisi si lanifestò negli Usa, la le conseguenze non 

poterono esservi contenute riapparendo in Japan e in 

Europa. L'iiplicita irrazionalizzazione che questa situa¬ 

zione suppone invita all'approntaiento di seipre nuove li- 

sure di controllo e coordinaiento nonché di seipre piò fre¬ 

quenti fiossi infonativi, allo svilupparsi delle tecniche 

previsionali e delle capacità statistico-conoscitive ortai 

coinvolte nella prefigurazione e prepianificazione del 
lercato. L'assunzione del dollaro a nuierario internaziona¬ 

le aveva già aipiaiente preparato e laturato tale situazio¬ 

ne: la globalizzazione dei lercati e il ruolo portante 

delle lultinazionali, il pagaiento delle transazioni in US 

avevano già evidenziato alcuni liiiti: poi lizon dichiarò 

l'inconvertibilità del dollaro in oro; incapacità confessa¬ 

ta di presiedere al dispiegarsi del fenoieno, alla sua qua¬ 

lità e alla sua quantità, in sintesi alla sua portata. Più 

estesaiente l'universalizzazione delle pubblicità traduce 

l'universalizzazione del consuio e della produzione; sono 

vinte le tentazioni costanti del protezionisio reaganiano e 

non, vinte nei fatti: nell'aibito della produzione e della 

circolazione, vi é però ancora difficoltà a sintonizzare la 

lisura-ioneta al processo. 

C) una terza tendenza é rappresentata daH'incoapriiibllità 

dell'antagonisio proletario soprattutto in ciò che riguarda 

il ribaltarsi dell'alveo di tale contraddizione: dalla pro¬ 

duzione alla riproduzione: se il ruolo lotore di queste 

trasfonazioni era stato assunto dalle lotte operaie, oggi 

questo antagonisio diventa fondante del nuovo soggetto po¬ 

litico. Un passo indietro: la questione deH'inaterialità 

delle aerei ovvero la fine di una loro univoca lassa e fer¬ 

ia fisica non deve essere letta coae una siaterializzazione 

del processo di produzione della ricchezza, aa coae una 

BICOIQUISTA di tutto ciò che può essere o diventare lerce. 

Si tratta dell'esportazione di un rapporto precisaaente 

capitalistico in settori non ancora travolti e trasforaati, 

aa solaiente toccati da tale rapporto. Si consideri inoltre 

che nella loro iaaaterialità aolte aerei rilegittiiano la 
loro aaterialità, anzi sanno essere vertiginosaiente e 

spaventosaaente lateriali! Potreaao dire che oggi opi ler¬ 

ce trasuda oltre che doiinio anche infonazione, iaiagine, 

knoi-hoi tecnologico, ricerca, pubblicità, larketing, 

iaaginering, advertising, franchising. Usando un'espressio¬ 

ne aarxiana: "coae se attaccata ad una aeree riaanessero 

oltre che il lavoro non pagato cioè il plusvalore anche le 

spese del diritto di esistenza e di cittadinanza nel reale 
di detta lerce". Qui risiede la vera iaplosione del sociale 

nella produzione. Ecco in quale senso esiste oiologabilltà 

della riproduzione alla produzione; viceversa e pariienti 

tale OMlogabllità ribaltabile e opponibile può anche esse¬ 

re fondata sul rapporto uoio-iacchlna-prodotto;; faccialo 



violenza al concetto con un esetpio: aaaetblare una scocca 
di una Lancia-Theia che verrà venduta negli Usa, fuatndo 
sigarette americane prodotte su licenza In Ceraanla, usti- 
cando chewing-gui inglesi, bevendo una birra cinese, pagan¬ 
do il conto con un assegno o un 'ticket restaurant' o una 
carta di credito, con una penna costruita ad Hong long e 
poi andarsene a casa su una Hyundai coreana a vedere su un 
televisore svedese Salora la telenovelas brasiliana prefe¬ 
rita. Queste azioni mane esposte in sequenza possono esse¬ 
re esplicative di questo assorbiiento del reale al capita¬ 
le, del superamento della dicotomia 
produzione-riproduzione; tempo libero-tempo lavorativo, lon 
esiste più divisione, i termini si confondono. Per la co¬ 
stituzione del soggetto politico occorrerà partire da que¬ 
sta assunzione: la contraddizione antagonista vige oggi in 
qualsivoglia espressione dell'esistenza, questo è il punto 
di partenza e il dato da cui partire, non esistono più ge¬ 
rarchie di fabbrica cottimo o ritardo: gerarchie, cottimo e 
ritardo sono direttamente e semplicemente societarie. 
PilBA BIFLESSIONE Le tre tendenze sopra abbozzate non sono 
in realtà a sè stanti, ma si combinano continuamente in 
modo dinamico, quasi si trattasse di un'osmosi, di una di¬ 
namica dei fluidi. E' molto difficile (anche se svolto ai 
soli fini analitici) il separarle, in ragione delle intime 
interagenze che entrano in gioco. Per comodità si è proce¬ 
duto ad una elencazione separata, ma è necessaria una loro 
considerazione globale, che sappia ricollegare fenomeni 
apparentemente distanti in un'unica totalità. 
SECOIDA BIFLESSIONE Appare chiaro ora che si sta parlando 
da un punto di vista teorico di trasformazioni strutturali 
e non congiunturali dell'assetto del modo di produzione, 
più radicalmente dell'assetto societario ed antropologico 
che questo sottende, non più artificiosamente separabile in 
struttura e sovrastruttura. La 'reductio ad unum' dell'una 
all'altra è l'aspetto dominante di questa era di transizio¬ 
ne. 
TEBZA BIFLESSIONE Nel considerare questa 'summa di proble¬ 
mi' si è deciso di elaborare un prototipo, un paradigma 
materiale che sappia costituirsi come emblematico della 
transizione in corso. Un paradigma del nuovo imMnentismo 
merceologico! Difformità della produzione e mutazioni mor¬ 
fologiche delle merci in quanto tali sono i campi di anali¬ 
si. 

E' a questo punto, con un'immagine estetica che vogliamo 
sottolineare, che appare 1'indistinguibilità tra merce e 
opera d'arte, tra merce ed esistenza, tra merce e realtà. 
La realtà è solo merce (reificazione). Per questo motivo 
abbiamo parlato di immanentismo merceologico! Per questo 
motivo abbiamo scelto il medesimo rapporto riscontrabile 
nell'universo dei manufatti dei cartoons di Vile E.Coyote. 
Il rapporto con la 'civiltà' in questi cartoni animati na¬ 
sce e muore con le merci: dragsters, pattini a reazione, 
missili, sistemi filoguidati, aerei, tutto è prodotto nei 
kit di montaggio deH'ACHE m. Acme produce tutto quello 
che può essere prodotto e anche ciò che può essere solamen¬ 
te immaginato. Acme è produzione, è capitalismo io 
potentiam. Acme è fagocitazione del possibile a scapito del 
reale. Per questo motivo il prototipo DISNEY ne determina 
un'irresistibile ascesa. 

I discernimenti sulla valenza culturale propriamente ameri- 



cana e puritana della Disney-Acie goods, le lascialo a chi 

non'Si avvede della totalità del fenoieno e ne ribadiaio i 

connotati originaliente capitalistici. Il gruppo Disney 

coiposto da 12 società con un totale di 32ooo occupati, con 

un profitto lordo vicino ai 2,5 liliardi di US, con un au- 

lento ledio di tale dato vicino al 22X negli ultiii 5 anni, 

è uno dei gruppi più studiati dai lanagers e dagli econoii- 
sti a causa di queste incredibili perfonances. Esse gli 

hanno tra l’altro penesso di uscire pressocchè indenne 

dalla 'crisi di ottobre’ di Hall Street, cose del resto è 

accaduto alla laggior parte dei gruppi industriali che han¬ 

no legato la propria attività alle iwagini e alla produ¬ 

zione di esse. (Ifolti di questi gruppi sono considerati 

Blue Chips, cioè titoli guida) Sono da aggiungere poi a 

questa quota (nello stile delle aultinazionali) le 

royalties percepite nei paesi esteri con lo sfruttaiento 

concesso alle joint-ventures nazionali dei propri prodotti. 

La vocazione universale, l'evangelizzazione disneyana passa 

precisasente attraverso la propria diversificazione e 

adottabilità produttiva. Anzitutto consideriaio il Disney 

Channel, televisione via cavo con diversi lilioni di abbo¬ 

nati che sta organizzando una rete oondiale anziché, cote è 

successo sinora, liiitarsi a vendere i propri prograwi 

alle televisioni di ogni singolo paese. In questo senso va 

interpretata anche la ricusazione del contratto con 

Hondadori in Italia della testata 'Topolino’, che sarà ge¬ 

stita in proprio dalla HED coie traipolino di lancio delle 

proprie lerci in Europa, tra cui spiccano il progettato 

parco EuroDisneyland di Parigi e quello ancora non del tut¬ 

to definito di Afragola. Negli ultiii anni il Disney 
Channel ha occupato progressivalente tutte e 24 le ore, e 

ha cercato di uscire dagli angusti aibiti del proprio 'tar¬ 

get' tradizionale proponendo un palinsesto a tutto aziiat 

in grado di recuperare le audiences di tutte le età. (ciò 

spiega l’acquisizione per 320 lilioni di dollari della sta¬ 

zione KHJ-TV, che rappresenta un laboratorio aperto sulla 

legalopoli di Los Angeles, che solo le recenti defaillances 

della NASA dopo l’incidente del Challenger, ha ritardato 

la progettazione). E’ chiaro coie i beneficiari di questa 

genesi dell’iiiagine e dell’iiiaginario che s’iipone in via 

lediatico-televisiva siano i parchi di attrazione: 

Disneyland e Anheii in California; DisneyHorld a Orlando in 

Florida; Disunirendo vicino a Tokio in Japan e a cui presto 

andrà ad aggiungersi EuroDisneyland appena fuori Parigi. Il 

settore dei parchi di divertiiento è un settore 

autoaliientato in rapporto a quello lediatico, vale a dire 

che non necessita di proiozione giacché è autoproiozionato. 

(L'iiiaginario lercificato non ha audiences) Inoltre l’ii- 

patto urbanistico è forte. Probabiliente solo in questo 

aspetto ritroviaio tutta l’iiianenza e la potenza di queste 

realizzazioni che solo quando si fanno architettonicaiente 

'presenti' palesano tutta la loro grandezza e tutta la loro 

lagnitudo. La popolazione di Oriundo per eseipio è raddop¬ 

piata dall'apertura del parco e ii nuiero di iipiegati vi è 

triplicato, l'indotto dell'accogliiento 

turistico-alberghiero è divenuto il terzo negli Usa, atti¬ 

rando capitali d'investiiento, forzalavoro, banche. Alcuni 
probleii di assestaiento persistono nel dichiarato progetto 

di 'internazionalizzare lo spirito Disney senza alterarlo' 

senza porre questo fine in conflitto con le identità nazio¬ 
nali e in specifico nel caso francese (europeo) e Japanese 

si è Mito abiliente riusciti ad evitare la rotta di colli¬ 

sione. Nel priio caso con una progranazione sui canali 

nazionali (FR3) del Disney Channel, Zorro, Paperino e Topo¬ 

lino. Nel secondo caso dopo aver garantito la non ingerenza 

nelle aree d'influenza e nei lercati dei cartoons di bassa 

qualità e ad alto consuio di alcuni produttori Japonesi 

(Candy, Hazinga, Ufo Robot, Il roipighiaccio, Heidi, Jenny 

la tennista e Doraeion). Non v'è tuttavia dubbio che una 

forte capacità di disciplinarizzazione dell'iiiaginario e 

del fantastico a danno del corpo sociale presiedano a tale 

produzione, la il dato sicuralente più iiportante è la 

funzionalizzazione di tutto ciò alle leggi del doiinio e in 

sintesi a quelle del profitto. Rondi paralleli quali sono 

Adventureland, Fantasyland, Frontierland e Toiorrowland 

siiboleggiano bene, del resto, la fuga dal reale, dalle sue 
brutture, dal suo inquinaiento, dalle sue contraddizioni. 

Altri aspetti connotativi di dette lerci, indicano la lede- 

siia fuga dal reale di cui stiaio parlando e se non bastas¬ 

sero Topolinia, Paperopoli e le loro tipizzazioni: il coi- 

■issario Basettoni, Hacchia Nera, La Banda Bassotti, 

Paperone, Rinnie, Pippo, allora il cerchio potrebbe essere 

agiliente chiuso da altre lultinazionali che si luovono nel 

segiento dell'entertaineient, che colgono l'occasione 

d'investiiento: The Heart Faiily by Rattei o G.I. Joe by 

Hasbro. Nel priio caso il transfert psicologico è quello 

della faiiglia ideale tanto di plastica, quanto feticcio di 

felicità, nel secondo caso il feticcio della giustizia, 

ritornato in auge con il Vietnai, con Raibo cui tuttavia 

non fa casuallente eco una sua espansione cosilca iiposta 

in parte dal successo dei cartoons giapponesi e bene inter¬ 

pretata dai 'Rasters of Universe', e nei cui prodotti il 

feticcio di giustizia diventa lotta tra bene e Mie in mi 
ossessionante deoonizzazione del diverso, in qiesto caso 
iipersonificato da perfidi extraterrestri. Del resto aveva¬ 
no già osservato cote nelle industrie dei giocattoli u 
decentraiento e la polverizzazione produttive avessero co¬ 

stituito uno del più perfetti scheii di fabbrica diffusa 

(Veneto). Pur essendo Rattei e Hasbro particolariente ag¬ 

gressive e dinaniche (annoveriaio dentro anche LEGO e KB) 

solo nel caso Disney si ha una nobilitazione coiplessiva e 

totale di eleoenti diversi, i quali concorrono, leglio coo¬ 

perano tutti nell'affernazione del prodotto. Il ciclo di 

distribuzione e consumo delle lerci ACRE- DISNEY è diretta¬ 

lente connesso aH'originalità e particolarità del ciclo di 

produzione. Possiaio tuttavia distinguere due strategie 

opposte, la entraibe niranti alla sottoaissione generaliz¬ 

zata di tutti gli eleienti che concorrevano ai tre nolenti 

prima separati di produzione-distribuzione-consuio di dette 

aerei. Se nel prototipo disneyano la veicolazione dei pro¬ 

pri prodotti avviene a partire dall'impatto lediatico, per 

attuarsi solo secondariamente nel liibo dei parchi e di¬ 

spiegarsi infine nella potenza d'urto del merchandising, 

che a quel punto impone senza troppa difficoltà. A causa 
della circolarità che ne deriva, Kalecki le chiamerebbe 

'esportazioni interne' dando a queste lerci uno status teo¬ 

rico lolto simile a quello delle ani e dotate di un alto 

grado di lonopolio artificiosamente creato, la al contempo 

ben reale. In un prototipo alternativo che possiamo defini¬ 

re Hattelliano, forte della propria quota di mercato, con¬ 

solidata nel corso degli anni (Barbie, Ken, Hot Hheels, 

Poochie), avviene solo in un secondo momento l'organizza¬ 

zione e lo specchiaiento di questa quota di mercato sul 

piano lediatico. Il prototipo lattelliano inverte il prò- 



cesso. Le prospettive aperte dai filis e dai serials dei 

'Hasters of Universe' prodotti per i networks di tutto il 

tondo, dopo averne attentaiente curato la cottercializza- 

zione, sono notevoli. Alcune iniziative di cotpletento cote 

la fondazione del giornale di Barbie, del giornale di 

Poochie, etc. tantengono universali i personaggi e calano 

nelle singole realtà nazionali i contorni: Barbie risponde 

a ... e varie altre rubriche hanno questo cotpito di divul¬ 

gazione e penetrazione. Due prototipi pertanto: uno che 

parte dai tedia e arriva al lercato che si autodetenina, 

l'altro che partendo dalla propria quota di lercatc con- 

giunturaliente alta arriva fino ai tedia a garanzia delle 

quote acquisite, e quindi possibile espansione a livello 

strutturale. Entratbe le due strategie possono essere 
ridotte ad una se non altro per ciò che riguarda la consi¬ 

derazione dell'itportanza del livello della cotunicazione e 

la percezione dell'itprenscindibilità del tondo tediatico e 

della sua entrata 'ad honoret' nel tondo della produzione. 

Sostanzialtente la riducibilità delle due strategie si ba¬ 

serà sulla capacità dei tedia di creare il tercato, la di¬ 

retta funzionalizzazione di cotportatenti, tode, ittaginan 

e prodotto. In questo senso è esetplare Captain Poter and 

thè Soldier of Fortune, il serial interattivo, cui si può 

partecipare con la pistola (Laser Tag) prodotta da hattel. 

Abbiato chiarito alcune interazioni interessanti quali la 
reificazione dell'arte e della cotunicazione, la loro sot- 

totissione al processo produttivo, tancano però due aspetti 

nodali quali la nuova valenza dell'antagoniste (aspetto 

troppo itportante per poter essere trattato in questo arti¬ 

colo) e il vorticoso avanzatento tecnologico che l'intera 

ristrutturazione suppone. Se cote dice Kandinskij: 'Creare 

un'opera d’arte significa creare un tondo nuovo!' e se cote 

ci appare assodato senza scotodare Uarhol (Caipbell Soup e 

Coca Cola), la produzione artistica è divenuta ornai, at¬ 

traverso la prototion e la pubblicità, solo un reparto un 

po' bizzarro e itiaginativo della nuova torfologia produt¬ 

tiva, non resta che prendere atto dei giganteschi investi- 

aenti tecnologici, che la terce Acte Disney prevede. Ci 

setbra di aver tracciato un quadro tinito della probletati- 

ca riferita alla nuova fenotenologia che queste terci pro¬ 

iettano nella produzione tateriale, argotento tuttavia non 

esauribile in questo setplice articolo. In tali lerci scor- 

giaio delle valenze nuove, cote anche antiche tentazioni 

del lodello capitalista, che a questo punto potreiio defi¬ 

nire post-taylorista. Eleienti di continuità: il doiinio, 

il plusvalore, lo svuotaiento (U/TOPICO) del teipo e dello 

spazio nel tentativo d'iipedire la caduta del saggio globa¬ 

le di profitto; eleienti di rottura, la potreieo anche de¬ 

finirli di coapletaiento, la reificazione totale di ogni 

rapporto usano, la funzionalizzazione di ogni aabito 

espressivo alla produzione, la conquista dell'iaaaginario 

(cose sinoniao di produzione di aassa) Questi ci seabrano 

alcuni eleaenti che possono essere considerati caratteri¬ 

stici delle ACRE-DISREY 600DS, e sui quali è necessario che 

la ricerca continui. 



La sempre piu' massiccia imoortanza e presenza dei calcolatori ha via 

via posto semore piu' problemi ? alcuni sono stati assorbiti dalla 

flessibilità' del sistema sociale, altri stanno lacerando la struttura 

sociale (perdira di lavoro e di liberta' ) 

In questi ultimi anni si sono aggiunti problemi indotti dalla 

Telematica con la sua spaventosa capacita' di scambiare informazioni 

col legando in tempo reale, via etere o via cavo, tra loro terminali e 

calcolatori. annullando le barriere di spazio e tempo allo scambio di 

i ntormazioni . Fin dal suo affermarsi questa tecnologia ha creato 

fenomeni di controllo diffuso attraverso la concentrazione di 

intormazioni oersonali raccolte da ogni dove (anagrafe, magistratura, 

ambienti di lavoro) convogliandole dentro incontrollabili banche dati• 

La nostra identificazione attraverso un codice fiscale. un codice di 

accesso ai servizi di banca automatica (Bancomat), una tessera di 

identificazione magnetica per 1' accesso al posto di lavoro sono 

prob Dilmente i segni piu' tangibili dell' instaurarsi di un potere 

tecnocratico ed elitario. Indicativo di questa tendenza depone il 

fatto. rivelato da autorevoli fonti, che ogni cittadino francese e' 

schedato in almeno 500 archivi elettronici. In aggiunta a ciò' 

1 informazione elettronica si configura sempre piu' come elemento di 

d i ocr i m i naz i one economica in quanto .solo a chi ha la possibilità' di 

investire una forte somma di denaro per 1' acquisto e la gestione di 

potenti calcolatori potrà' usufruire e manipolare appieno la sempre 

più complessa, completa e capillare massa di dati contenuta negli 

archivi. Parallelamente alla necessita' di una maggior esattezza e 

trasparenza dei dati e di chi li amministra si sta affermando la 
pratica di chi accede agli archivi elettronici in modo non autorizzato 

a lo scopo sia di procurarsi dati o denaro che di operare vere e 



proprie azioni di sabotaggio. Tentativi di affrontare il problema a 

livello legislativo del "computer crime" si sono dimostrati 

impossibili e inadatti sia perche' spesso per la legge non e' sempre 

considerato "furto" sottrarre dati e denaro, ma anche perche' spesso 

queste manipolazioni avvengono a distanza (superando i confini 

nazionali) facilitate da intricate questioni di competenza tra le 

contraddittorie legislazioni nazionali. Le istituzioni non hanno 

subito capito che esisteva una diretta relazione tra "tempo macchina" 

furtivamente utilizzato e danno economico materiale. La dimostrazione 

di ciò' risiede nel fatto che studenti di colleges e università' 

col legandosi in modo estemporaneo, spesso per divertimento, con 

calcolatori e terminali hanno creato danni e sconquassi ingenti- In 

modo analogo conseguenze ugualmente rilevanti sono state causate alle 

proprie aziende da impiegati modificando programmi o semplicemente 

cancellando le memorie per puro sabotaggio. Di questi ultimi tipi di 

anti-uso del computer non ci sono molti dati in quanto molto spesso 

non vengono denunciati. Chi li subisce e le società' fornitrici 

di hardware o sofrware’ hanno il piu' delle volte interesse a mantenere 

il segreto per non perdere clientela e credibilità', anche se in USA 

e' stata resa obbligatoria sia la denuncia che la pubblicazione dei 

relativi dati- Una proiezione arbitraria ma largamente condivisa 

utilizzando le denunce ha fornito queste indicazioni : 

- solo 1' 1^ dei reati commessi e' stato scoperto 

- solo il ^5% e' stato denunciato 

- .solo il -3^ dei responsabili e' stato condannato. 

Una ulteriore elaborazione ha poi fornito le indicazioni di quali 
categorie e quali strumenti abbiano utilizzato per tali comportamenti- 

CATE(30PIE 

-dirigenti : 20'% -addetti informatici : 22^- -personale contabile 13% 

-personale di tesoreria ; -personale di m-agazzino 7% 

-partecipazione mista : 32% 

STRUMENTI 

-aggiunta o modificazione di transazioni 

-transazioni soppresse 4% 

-modificazione di bollette S% 

-alterazione di programmi 

-utilizzazione impropria : 3% 

- a 11 r<3 : 11 % 

Si pijo ' citare il fatto paradossale raprendent e 

aver sottratto 250 000 S e averne restituito 

solo 9-000 avendo fatto solo 90 giorni di prigione, ora e pagaci s.fimo 
consulente per chi vuole prot eggersi dai "turti" telematici . 

L' impotenza e la fatica con cui gli stati cercano di ba11ere 1 'uso 

parallelo dell'elaboratore e' aggravata dalla varietà* e sottile 

intelligenza in cui si differenziano le attività' degli "hacker' 

Ecco alcuni esempi 
IMBROGLIO SUI DATI (data diddling) alterazione dei dati prima 

durante l'immissione nell'elaboratore 

o 



CAVALLO DI TROIA (troian borse) ; conversione nell' assegnazione 

delle istruzioni nel programma dell' elaboratore, per cui questo 

riesce a compiere funzioni non autorizzate, mentre consente al 

programma di svolgere la funzione lecita: 

TECNICA DELLO SPILLAMENTO (salami) sottrazione di piccoli 

elementi, senza ridurre il tutto in maniera evidente, come avviene nel 

caso di una contabilita' in cui piccole frazioni di cifre 

(arrotondamenti) oossono essere sottratte senza che ce se ne accorga 

subito: 
SUPEPZAPPING impiego indebito di un programma speciale che supera 

tutti i controlli, cosi' che possano risultarne modificate, o possano 

venir divulgate, le informazioni che sono all' interno 

dell elaboratore: 

PASSAGGI SEGRETI (trap doors) : istruzioni per i programmi, che 

consentono di accedervi evitando certe procedure o sfruttando certi 

punti deboli del progetto, logica o dei circuiti elettronici 

BOMBE LOGICHE ' logio bombii) : istruzione "iridebit )" di un programma, 

die scatta e si compie ad un certo momento, svolgendo una funzione 

non vo1 ut a : 

RACCOLTA DI SPaZZAT^IRA ( sca^/eng i ng ) . pi ocacc i a ment o di informazioni 
lasciate dentro o nell' ambito dell' apparecchiatura 

de 11' e 1 a bo ra t o re ; 

PIGGYBACKING 

impianti 

E IMPEPSONIFICAZI ONE (piggybacking and impersionation) : 

persona o per via elettronica. ad un elaboratore o agli 

E' altresi' possibile "intercettare" le comunicazioni dei 

dati in mod<:• ana 1 ogo a quant o avviene sulle 

rendendo quindi possibile un parallelo tipo 

linee telefoniche, 

di accesso alle 

informazioni ed ai servizi 

aut omatizza ti (para 11 e 1o 

Inoltre, la sottrazione di dati manuali o 

accesso ai dati) consente anch'essa 

incontrollate rivelazioni e un accesso non controllabile ai dati e ai 

servizi. La scoperta e la definizione delle circostanze dei reati 

risu 11a spesso difficile. In moIti casi. 1 ‘ iliecito viene scoperto 

accidentalmente, e il modo usato per perpetrarlo può' rimanere oscuro- 

La denuncia dell' illecito può' portare ulteriori danni, che vanno al 

ti i la' della perdita subita. Certe aziende sono. pertanto restie a 

denunciare i reati, perche' ne potrebbe conseguire una diminuzione 

della fiducia del pubblico nei loro confronti. Oltre alla cattiva 

pubblicità' . 1.3 t'i v( ‘ 1 a z i one di p>rocedure interne speciali e il 

possibi1 e 

dissuadono 
pericolo per 

dal denunciare 
i relativi sistemi informativi, spesso 

i reati. Ciò', oltre ad impedire che gli 
autori vengano scoperti, garantisce la piu' totale immunità' Questa 

situazione molto romantica sembrerebbe delineare scenari in cui intere 

• potenti nazioni siano messo in ginocchio da studenti e da 

intraprendenti impiegati, ma i "pericoli" non sono certo loro a 

crearli. Corchiamo ora di saggiare su che fondamenta poggia la 

nascente società' elettronica. Fin dal lontano '77 i tecnocrati si 



resero conto della assoluta vulnerabilità' della società' come 

conseguenza della telematica. Nazioni come la Svezia crearono comitati 

per indagare su ciò' arrivando alla conclusione, con la pubblicazione 

del rapporto SARK, che tutto il meccanismo era esposto ad un rischio 

intollerabile. Tra i fattori di questo, tuttora ben presenti anche 

qui, citiamo la dipendenza da paesi stranieri (USA), la concentrazione 

delle apparecchiature con la conseguente creazione di centri di 

potere, la vulnerabilità' dei sistemi di telecomunicazione e dulcis in 

fundo 1' affidabi1ita' degli impiegati. L'indipendenza di un progetto 

politico dipende sempre di piu' dai sistemi informativi e quindi e' 

chiaro che 1' imperativo vitale e' la difesa da ingerenze esterne La 

dipendenza, quindi il condizionamento, duo' essere o^tori'jta in nio 1 t i 

modi : i satelliti possono essere colpiti da missili; le trasmissioni 

via cavo o via etG?re possono c-?ssere soggetto ^d intercettazioni-, nell' 

eventualità' di crisi internazionali il taglio delle forniture di 

energia può' portare alla paralisi delle informazioni cosi come la 

mancata fornitura di comporìent i o Darti di sistemi informativi; 

esplosioni nucleari ad alta auota possono generare ijna tempesta di 

disturbi elettromagnetici (BMP) che possono Dortare alia distruzir^ne 

d i qua 1 s i as i d i spos i t i vo e 1 e t t rori i co ■ Un e i omc nt c' u 1 ^ i o re i 

fragilità' proviene dal diffondersi del t i ? s f e r i mer o o e-le' "roni'-t de': 

denaro EFT ( E ; ect rori i c F^-und Transferts) per' tui gr .ndi issìrijr i 

bancari trasferiscono ogni giorno con questo sistema somme di grande 

rilievo. Per dest al'i 1 i zzare econorn i cainon t o unv n,.zi z i L-rs.- ' . u f f i ^'V re o 

programm-are furti che producano b-anc-arotte improvvise ( ^ i po "ìuneì; 

nero" a Wall Street ) oppur-e modificare i orogrammi e i dar i in mernor ia 

tali da causare una continuo eros it'ne. Cc>m<a se r. <an ba s t 3 s-Z'':.' si prot i la 

anche una dipendenza t f^cnocra t i ca don 1 ' -> ume n t o r e d.'lia mass-j di dati 

d i .SDon i b i 1 i e 1 et t ron i camen t e 1 e se 1 ei: i ori i de 1 1 ' ijt i 1 i z zaz i one de i 1 e 

informazioni dovranno essen-r delegate. j 1 mene- riell<-: faai pr 1 i’i': n o r i . 

ad .3 11 re macchine e a personale <a.st r ema meri t ij .special i.izato No- 

co nst'gue 

mano a chi 

calcolo. 

- n, e 

e e s ' 

Sono 

fisica d^a e 1 i 

ut i 1 i zzaz i OH'--} 

la g e z t i rj ne d 1 1 

ira’ il softw.^re 

stati st r.'d iati 

impianti . a c c «z z s o 

di melodi cr i t t o gr'a f i c i 

i n forma z i o) ne =.ar':i' r't» t r'ri v i:'ne: ì r ir. 

conoBcer-j' ) •? dei '?in i di 

ino 1 t i e i or em i d i 'O i t fr'.-Ta = i ‘ •- r'r^ 
se 1 e t t i va 3 i dati piu' deli >■: ^ t i 

a s s i (z u r' a z i o n i p -3 s ^ i v r: • 3 u z 1 i 

eventuali i ri c i d e n t i ai d -a t i o al s t'11 w a r e ma 

.sforzo o'a nd i da me n t e si of torma viie nor turi -i 

total.? 1 i V.3 1 1 o di s i o u r '3 z z a • C r e d o d i 

dubbio circa i mot; ivi percui , burtand'S 

nonost an t e t ut r; o ■ ^u 

» , : in :a i.‘u' V a t 1 n r ■ r 

.3verv i su 30 i r at ‘ ■ 1 ^ ^ 

t ut r O' i Vi f 3L'.v-3 rii--' ■' * 

mi 3t i f i ca t o su 1 1 ' ' f f t t i v-'r-. gl .id'-' d i roe r i ' 1 . i t i - ì; ' 

non si sia dato al p'Lol^lem.rJ ia giunta pi ‘3 -r'oi ■ ^ 

L'aver' messo in piedi un mecn.'ani.smo et'si d i t t i •- i .mi.. nt(_ 

st .3 creando problemi anche .-3 i uit i ide-tir ori 

" h a c I. u r~ s ‘ ‘ 

onere' 1 a tM l . • 

U . V . L . S 
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ADDIO, SIDNEIENGE 
DEIU MENTE 

Addio. Stonehenge della «ente 

Stonehenge^ dove si teneva il 

faHOSo festival-* e' un vasto 

cerchio di pietre nella piana di 

Salisburv nel cuore della antica 

Britannia Druidica. Nessuno in 

realta'' conosce la sua età'' o la 

sua storia/ sebbene in molti ab¬ 

biano fatto supposizioni. Il suo 

scopo originale/ eccetto quello 

di essere un sofisticato mezzo 

di misurazione astronomica/ di¬ 

pende dal fatto che tu creda se 

il genere umano<UoMan/ nel testo 

originale) si sia evoluto oppure 

no/ nell'ultimo paio di migliaia 

di anni. (So quello che penso, e 

non e' lo stesso di ciò' che 

pensa Reagan ) . Il suo significa¬ 

to/ comunque/ sta nel fatto che 

esso rappresenta le radici dell' 

anima Britannica. E forse dell' 

anima pre-cristiana europea. 

Personalmente ero meno inte¬ 

ressato alle pietre che al fe¬ 

stival stesso ed al tesoro spi¬ 

rituale che esse rappresentava¬ 

no. Mi ricordo / indietro negli 

anni '60/ di fare il pazzo "stO— 

ned in thè stones" con una ra¬ 

gazza/ sfidando una antica pro¬ 

fezia camminando 13 volte in 

senso orario intorno al cerchio/ 

lei svenne dopo 12/ ma le ragaz¬ 

ze devono andarci piano in quei 
g i orn i . 

Il festival vero e proprio i — 

nizio' il 12 giugno 1972/ quando 

parecchie tribù' hippy disperse 

si riunirono per celebrere i 1 

solstizio d'estate Da quel mo¬ 

mento il festival crebbe molto 

lentamente e senza attirare mol¬ 

to di piu' che l'attenzione lo¬ 
cale . 

Quando me ne tornai in In_ 

shilterra/ dopo aver viaggiato 
parecchi anni per il pianeta# 

gl i hippies erano di moda come 
le t oghe. Cosi'/ dopo il mio 

primo inverno inglese/ puntai 
Ji ritto la'. Mi aspettavo un 200 

hippies*' con cucina con cibo 
gratiS/ e non scorderò' mai 



quando^ in auto# superaanio una 

collina e la'/ sotto di noi/ si 

stendevano 2 Biglia quadrate di 

teepeeCtende all' i ndiana>#tende# 
caravans/ camion e teloni di 

plastica/con bandiere al vento e 

fuochi di campo fumanti/ cose si 

fosse riunita la nazione sioux. 

Veramente una visione da toglie_ 
re il fiato. 

Com'era il festival Beh 

quando arrivammo all'entrata 

quella prima volta# ci fermaarao 

ed aspettammo qualcuno che ci 

dicesse di accamparci nella 3 

Lane o nell'avenue G e cosi' vi_ 

a. Nessuno venne. Perche' nessu_ 

no 1'aveva organi zzato I Era una 

riunione di gente libera Con 

vera gioia pagana che riempiva i 

nostri cuori noi entrammo in 

macchina passando sotto uno 

striscione che diceva 

••NON E' noi TROPPO TARDI PER 

AVERE UN'INFANZIA FELICE* 

Ci vorrebbero parecchi art}_ 

coli per descrivere i 5 festival 

a cui ho partecipato. Ho vissuto 

a Goa# a S.Francisco# Ibiza e 

natala nei loro primi anni# co_ 

si' so' ciò' di cui sto parlando 

quando dico di non aver mai vi_ 

sto una ■•scena^^ come quella Per 

lo piu' era la sua dimensione 

La capitale degli hippies Nel 

periodo in cui fu proibito # 

40.000 persone avrebbero atteso 

lungo tutto il mese. La polizia 

non e' mai entrata nell' area 

delle 3 miglia quadrate/ consi¬ 

derandola come una potenziale 

situazione di rivo1ta<1'anno 

precedente un'auto della polizia 

fu rovesciata ed i poliziotti 

dovettero fuggire abbandonando¬ 

la). 

Posso onestamente dire di non 

essermi mai sentito cosi' al si¬ 

curo e protetto in nessun altra 

citta' di dimensioni simili. E 

l'amore? Immaginatevi 30.000 po¬ 

liziotti/ ubriachissimi della 

loro scelta di vita# che vivono 

cosi' vicino per 30 giorni! 

Per quanto mi riguarda# mi so¬ 

no evoluto nella tradizione di 

arrivare presto# comprando 20 

grammi di funghi magici secchi 

dell' ultima •'annata** per 20 

steriineCuna settimana piu' tar¬ 
di il prezzo sarebbe lievitato) 

e poi prendendone un grammo al 
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n? 

giorno in piccole “prese” ogni 

ora o giu' di li'. Lentaaente il 
mio spirito si sarebbe lentamen¬ 

te sollevato ancora di piu' so¬ 

pra la merda accumulata e 1 ' an¬ 

sietà' di vivere in una “nazione 
industrialmente avanzata*.. a- 

vrebbe raggiunto un livello ot¬ 

timale il 3 giorno. e sarei 

stato su di un alto scintil¬ 

lante ma raggiungibile altopiano 

per il resto del mio intervallo 

in paradiso. Era tutto cosi' na¬ 

turale che ti dimenticavi come 

tu fossi “in alto”/ a meno che 

dovessi abbandonare il posto. 

Perche' la Tatcher l'ha prò i- 

bito?(E' stata certamente lei a 

dare 1 'OK. nessunaltro avrebbe 

osato). Dicono che stavamo dan¬ 

neggiando alcune delle pietre 

esterne che sono sparse per mi¬ 

glia li' intorno. Ma non e' ve¬ 

ro. Ad esempio, meta' del terri¬ 

torio di Salisury e' zona mili¬ 

tare ed e' stato dichiarato che 

hanno distrutto piu' patrimonio 

nazionale loro in un estate che 

12 festivals di Stonehenge messi 

insieme 

Certamente qualcuno ha esage¬ 

rato I figli adolescenti di ge¬ 

nitori hippy r'ubavano le macchi¬ 

ne dei turisti ed una volta al 

sicuro nella zona del festival 

gli davano fuoco. Ogni festival 

finiva con una dozzina di rotta¬ 

mi fumanti Ma questi sono “cri¬ 

mini” da poco conto per una cit- 

ta'-vacanze di quelle dimensio- 
n i . 

Ho/ lei lo ha vietato perche', 

conscia o no. sentiva che quello 

era un segnale per la gioventù' 

di ogni età'. Noi potevamo vive¬ 

re senza governo. Era anarchia 

in azione, e ciò' nega 1'intera 

vita e la carriera di un politi¬ 

co. Hanno scatenato una martel¬ 

lante campagna stampa, facile da 

fare quando c'erano centinaia di 

scritte che dicevano ’LI DANESE 
ROSSO. LSD. SEGHE t POHPIHI. 

FATECI UN'OFFERTA” 

Ha ha fallito. lei ha fatto 

tornare “di moda” di nuovo gli 

hippies. La gioventù' inglese, 

nelle ultime 3 estati, ha visto 

gli schermi TV pieni di poli¬ 

ziotti contro hippies. Quella 

prima estate mi trovavo in qual¬ 

che anonimo paese quando alcuni 

ragazzini incominciarono a gr i _ 

dare “C'e' un hippy", rivolti ai 

miei capelli lunghi. “Si. uomo. 

Stonehenge per sempre” ed alza¬ 

rono i loro pugni chiusi. Pensa¬ 

vano probabilmente solo di gio¬ 

care ! 

La prima estate, dopo i prov¬ 

vedimenti tatcheriani. arresta¬ 

rono 500 persone mentre vari 

“convogli” si concentrarono e 

puntarono per raggiungere “thè 

stones”. Molte teste furono rot¬ 

te ed immagini di sanguinanti 

madri hippy con bambini divenne¬ 

ro una visione usuale per 1 ' i n- 

t ero pianet a. 

Forse non torneremo di nuovo a 

Stonehenge. forse si. <2 poli¬ 

ziotti mi hanno detto l'estate 

scorsa che eravamo destinati a 

riuscirci alla fine perche', 

quando il festival fu permesso . 

essi potevano controllarci to¬ 

talmente da una piccola cabina, 

ma una operazione di polizia ora 

stimata di un milione di sterli¬ 

ne aveva solamente sparso 20.000 

hippies per 1'intera pianura di 

Salisbury. causando danni cosi' 

a molta piu' gente che mai. 

Probabilmente qualcuno di loro 

spera ora di averci lasciato nel 

nostro museo “senza-tempo“. Ma 

e' troppo tardi. Hanno permesso 

che lo Spirito Umano tornasse di 

nuovo sul piccolo schermo. E una 

volta che hanno aperto il vaso 

di Pandora questo ha incomincia¬ 

to a spargersi. a spargersi. a 

spargersi irrefrenabilmente. 

Questo e' il motivo per cui tu 

stai leggendo ciò' ORA. 



Nuova esplosione di aggressività provo 

, ^feriti, 500arresti 
' hippy di Stonehenge 

STONEHENGE — Uno del teppisti arrestati dalla polizia nel paeaai di 

I "Na2i-Chri3tiani" del 
(3-5-85) danno la 
(archivio DECODER) 

DU. Nomo COUItfOMOEKIV 

LONDRA — Un altro mito 
dei -felici- ima per chi'>) anni 

Sessanta è crollato. L'aggres- 
stinta, che sembrava concen¬ 
trata soprattutto negli stadi o 
nei ghetti razziali, ha conta¬ 
giato anche gli ex figli dei 
flou 

L'antichissimo complesso 
'rnegalUico di Stonehenge, for¬ 
se un tempio dell'epoca prei 
storica dedicato al Sole, dove 
ogni anno gli eredi dei druidi, 
travestiti con scarsa convin 

zione da sacerdoti celtici, cele¬ 
brano il culto dell'estate, oggi 
6 circondato da poliziotti co¬ 
me U muro di Berlino I campi 
circostanti, devastati per un 
raggio di chilometri, recano le 
tracce di una battaglia demen 
naie, che per cirique ore ha 
impegnato piu di mille neo 
hippies ansiosi di dimostrare 
per la -pace- e Quasi 500 poli¬ 
ziotti 

La -battaglia della pace- é 
incominciata sabato quando 
una carovana di veicoli vec¬ 
chissimi, alcuni decorati a tin 

te psichedeliche, mentre si di 
rigeva su Stonehenge si è vista 
sbarrare il passa 

Rapidamente, dato che i 
neo-hippies si riputavano di 

sgomberare cancellando il 
previsto accampamento, i due 
gruppi contrapposti sono scesi 
a rie di fatto Per l'intero po 
meriggio, il battaglione pacifi¬ 
sta ha affrontato i poliziotti 
con bastoni, spranghe di ferro 
divette dai cancelli, pietre lan¬ 
ciate a colpi di fionda e botti¬ 
glie Molotov l piu accaniti, 
mentre i rinforzi della polizia 

I accorrevano e manganellava¬ 

no senza pieià, hanno lanciato 
1 loro autocarri arrugginiti 
corUro i picchetti di agenti cer¬ 
cando di travolgerli e danneg¬ 

giando gli automezzi della po¬ 
lizia a colpi di paraurti Con 
stile poco inglese i poliziotti 
hanno allora applicato una 
strategia di rottura, rompendo 
con i manganelli i parabrezza 
degii htpfaasfthe si erano to- 
serragttati dentro i Loro veico¬ 
li minacciando denunce per 
violazione di domicilio. 

Sei pandemonio che ne é se¬ 
guito, 500 neo hippies o pre¬ 
sunti tali sono stati intruppati 
di prepotenza sui cellulari e 
gli altn, vista la mala parata, 
hanno deciso di abbandonare 
il campo l fervi ricoverati in 
ospedale sono una ventina e 
da og0 I tribunali delle contee 
del Wiltshire c dello Hampshi 
re avranno molto da fare 

La riunione d estate ce. pa 
cifisti neo-hippies a Stonehen¬ 
ge, dal 1974. era diventata un 

rito collettivo annuale che, per 
tic settimane, vedeva accam¬ 
pate all'aperto alcune deane 
di migliaia di persone Ma da 
qualche tempo la popolazione 
del luogo, allarmata per le de¬ 
vastazioni dell'ambiente, il 
traffico di droghe e l'eroUsmo 
all'aria libera, aveva incomin¬ 
ciato a protestare Quest'anno, 
sostenuti anche daU'associa- 

zione ecologico-;-archeologica 
Enghsh Heritage. gli abitanti 
delle due contee hanno avuto 
partite vinta con una ingiun¬ 
zione legale E i neo-hippies, 
pur propugnando il pacifisrno. 
hanno abbandonato la loro 
tradizionale non violenza. 

Renzo Cianlttnelli 

Corriere della Sera 
loro versione dei fatti 

is-'l I ‘4 
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FESTIVAL 
E FRE FESTIVAL 

Inizialaente la aus ì cìl diti vi. 

vo nasce nei teatri e nei clubs; 

con il passare degli anni e con 

l'aunento del pubblico^ si tra¬ 

sferisce in spazi seepre piu' 

grandi. Sul finire degli anni 

'60 si arriverà' all' occupazio¬ 

ne di intere aree campestri coee 

ad es. / in occasione del festi¬ 

val di Uoodstock o del festival 

dell'isola di Uight. E' senzal- 

tro la prina volta che un genere 

musicale esprime la capacita' e 

la "necessita'" di trasformare 

grandi spazi ed addirittura/ a 

volte/ la struttura dell'intero 

territorio. Questa capacita' e 

necessita' nasce dal fatto che 

il rock/ in generale/ eseguito 

ed ascoltato dal vivo# trascina 

il corpo e la mente al punto di 

impedire di stare ferrai/ o che 

nella sua variante psichedelica/ 

crea un legame tra musicista e 

pubblico diventando il tramite 

della diffusione di una cultura 

e di un modello di vita= c'e' i- 

dentificazione in quei musicisti 

/ nel loro comportamento e quin. 

di il concerto rappresenta anche 

un momento per vivere colletti, 

vamente le comuni aspirazioni# 

tanto che a partire dàlia meta' 

degli anni '60 inizia una lunga 

serie di manifestazioni musicali 

e politiche che vedono via via 

sempre maggior aggregazione (ve¬ 

di i primi Acid TestS/ il Fili- 

more# Monterev...i1 sopracitato 

Uoodstock/ visti nell' ottica di 

punti di riferimento per il mo¬ 

vimento giovanile per il legame 

tra musica e forma di vita). 

Purtroppo nella pratica le co. 

se andranno diversamente. La 

forza economica dell'industria 

musicale determina la produzio. 

ne e la gestione della musica 

stessa e# quindi# anche per 

quanto riguarda l'organizzazione 

dei concerti che prima aveva vi. 

sto in prima fila settori legati 

al movimento# si arriva ad un 

intervento sempre piu' massiccio 



dei grandi Manager e delle gran, 

di organizzazioni. 

Da ciò' la decadenza della 

cultura giovanile/ della Musica 

dei sogni/ delle illusioni che 

lascera' il posto alla Musica 

della disperazione. Cosi' in 

questo panorama di decadenza gli 

unici che si salvano/ che lotta, 

no/ che si ribellano a certi 

schemi sono proprio quelli che 

nella "decadenza" ci vivono^ i 

punks. 
Ancora una volta "il novi sento 

giovanile" e' soffocato dal po. 

tere econom i co . . . i giovani si 

ritrovano il piu' delle volte# 

inconsapevolmente/ coinvolti in 

una speculazione non solo musi, 

cale# ma e soprattutto di idea. 

1 i . 

LA SPERANZA COHTINUA...(g1i '80> 

Rinasce oggi l'esigenza dei 

giovani# che avevano rinnegato 

totalmente i tempi passati# di 

cercare di vivere col 1 ettivamen. 

te le proprie aspirazioni musi, 

cali# politiche# culturali. Co. 

si' la voglia# la speranza di 

essere partecipi e attivi a cer. 

te espressioni di vita fanno si 

che le persone accettino certe 

forme di "falsa" e costruita ag. 

gregazione. Man i i f est az i on i ad 

inmagine dei vecchi festivals# 

sia come spirito che come strut. 

tura# vengono riproposti sia da 

persone che realmente credono a 

un certo tipo di comunicazione / 

espressione e dalle# ormai e'ti. 

pi co# grandi organizzazioni che 

sicuramente non hanno lo "spi. 

rito"/ ma senz'altro le strut. 

t ure. 

L'Inghilterra ne e' un esempio 

evidente. In questi ultimi anni 

infatti# il forte spirito di ag. 

gregazione porta a 11'organizza. 

zione di manifestaz.3ni politi, 

che# culturali/ Musicali. Basti 

pensare ai lucrosi mega-festival 

organizzati ogni anno in periodi 

piu' o meno benevoli= Riding# 
Donnington# Crystal Palace# Bat. 
tersla Park... 

La scorsa estate la CaMouflage 

presenta# per il sollazzo dei 
ney hippies# una manifestazione 

musicale in un centrale parco 

londinese. Enormi posters a co. 
lori sgargianti ricoprivano i 



■uri di Londm. Arrivo^ il fati¬ 

dico giorno. Migliaia di persone 

in fila indiana aspettavano il 

proprio turno di entrata con il 

biglietto in eano tra servizio 
d'ordine^ transenne^ per essere 

presenti al senz'altro eemorabi- 

1 e>^ i nd i nent i cab i 1 e “Acid Daze“. 

La zona intorno al tendone alle¬ 

stito per i concerti era occupa¬ 

ta da chioschi di costosi ss ino 

cibo e stands numerati che pro¬ 

ponevano souvenir dell'evento ( 

manifesti^ magliettte^ adesivi/ 

ecc.ecc...>. 

Un vero spreco econoMico/ un 

giro enorae di soldi; tutto que¬ 

sto non rispecchia il vero “spi¬ 

rito” popolare cui s'intendeva 

negli happenings. 

L' Acid Daze si e' rivelato u- 

na mossa speculativa/ una mossa 

che sfruttava l'ultimo risveglio 

della psichedelia anni '80 Una 

falsa situazione costruita # 

troppo massiccia per essere tol¬ 

lerata- 8.000 persone in un re¬ 

cinto. 

L'unica attrazione era ovvia¬ 

mente l'esibizione delle bands 

in lista. 

Nulla da dire sui mitici ed a- 

mat i Hackuind e Pink Fairies e 

neppure sui ridicoli e scarsi 

Doctor t thè hedics/ Naz Homads 

S' thè nightmares e Pop uill eat 

itself. Piacevoli e divertenti 

gli orecchiabili freak-punk Ca- 

ye Bikers on Acid che riescono 

con bravura a fondere generi di¬ 

versi ^ dal R'n'R' al rap/ dall' 

hard-core alla psichedelia/ il 

tutto scandito da assoli con uah 

uah. Altrettanto piacevoli i Vo- 

odooChild / trio modello Expe¬ 

ri enee; il gruppo si rifa' a so¬ 

norità' fine anni '60 e/ nono¬ 
stante le lingue avvelenate dì 

molti critici che hanno stron¬ 

cato duramente il tipo di pac¬ 

chiana ed evidente copia hendri- 

xiana/ i V.C. hanno pubblicato 

un grande album per niente simi¬ 

le a nessun lavoro di Hendrix. 

Poca partecipazione/ ma grande 
feeling fisico e psichico per 2 

gruppi provenienti da una stessa 

etichetta indipendente/ la Reai 
Kavoora •' i Uebeore e gli Ozr i eh 

Tentacles. 1 primi iniziano a 

produrre musica nel 1981= ritmo 

pesante# inconfondibile miscela 



di etno-Jazz-new wave e suoni o_ 

ri fintali. Con 1' inseriMento di 
nuoui eleeenti<sax> chitarra/ e 
2 vocalists> le sonorità'' ini_ 

zi ano a definirsi staccandosi da 

copioni e assuMendo venature co. 

siiiche. Gli Ozrich Tentacles/ 

precursori della cosiddetta mu. 

sica da viaggio/ sono un gruppo 

di 7 elenenti<ehitarra/ basso# 

flauto/ spnt/ batteria# percus¬ 

sioni# sussurri cosmìcì). 11 

sound che essi riescono a creare 

può'' aiutare a costruire e ad 

anplificare il proprio paradiso 

artificiale. Oltre a 11 autopro. 

duzione del proprio Materiale 

Musicale# sia i Uebeore che gli 

O.T. sono Molto attivi nell'aM. 

bito dei "free happenings". 

Proprio il giorno prina dell' 

^^c i d Daze# suonarono improvvi. 

sando per due ore ad un free 

festival in un piccolo parco in 

un sobborgo di Londra. 

Il dina che regnava# in quel 

"piccolo Ma grande" incontro# e_ 

ra cosi' diverso# vero# che si 

respirava "lo spirito". 

FREE FESTIVAL# FREE FOOD. 

. TO FREE THE SPIRIT. 

Altri gruppi che girano in 

questo tipo di manifestazioni 
sono Molti. 

Ricordo i clowneschi Ring<mu. 

sica psiche-punk con annessa 

perfornance di raangiafuochi# a. 

crobati# giocolieri...)# gli A_ 

nother Green Uorld< dream music -»• 

folk># i Lookin' Glass<Musica 
annni '60 con venature garage)# 

i demenziali Dream Clinic<una 

fusione quasi impensabile di di¬ 

versissimi generi musicali^ ska# 

reggae# acid punk# psichedelia)# 

i Full Hoon < hard-rock pagano - 

celtico# psiche introdotta in u_ 

na atmosfera medioevale# vichin¬ 

ga# nordica# teatro di riti pa¬ 

gani e sacrifici umani# i F.h. 

V i von i in una comune che si 

chiama Lunar Base). Infina non 

si possono scordare i Magic Mu- 

shrooM Bande anche loro vivono in 

una comune)# nati dalla fusione 

di altri 3 gruppi e che fino ad 

ora hanno fatto uscire 2 L P < 1 

si intitola Bomshankar e sulla 

copertina c'e' un "bobby’’ che si 

appizza un chiloum). Ogni loro 

brano e' diverso dall' altro 

reggae# dub# psichedelia molto 

profonda# pezzi che ricordano 

una via di mezzo tra Dave Brock 

(degli Hackwind) e Daevid Alien 

(dei Gong)# acidita' punk tutto 

quello che può' scaturire da un' 

ingestione di psylocibina fungi- 

/ 



ilTERVISn 
AENCYCUMBIIA 
PSYCHEDBJCA 

Com'e' nata Encyclopaedia 

Psychedelica? 

Il nucleo iniziaile fu di due 

p0pc;one> i o e Jaiiies/ che negl i 

anni '70. durante la "post-acid 

depression** di massa. continua¬ 

vamo a riconoscerci nella defi- 

nizione "hippy". nonostante la 

■aggior parte della "gente (N. 

B. people=gente contro), per 1' 

abuso fattone dai media, rifiu¬ 

tava tale definizione e prefe¬ 

riva e preferisce definizioni 

come "heads" o "freaks". 

La fondazione della rivista fu 

nell‘'82. dopo quello che io con¬ 

sideravo come il periodo di pro¬ 

va di un vero hippy, all' Hippy 

revival Cafe'. del quale io 

stesso scrissi il manifesto. 

Un altro elemento che conflui' 

nel progetto fu la tesi univer¬ 

sitaria fatta da James mentre 

frequentava la facolta' di sto¬ 

ria. centrata proprio sul perio¬ 

do hippy. Poi vi fu il libro di 

un terzo elemento. George, inti¬ 

tolato "Spring of youth". a pro_ 

Posito del ' 67 . 

Tutto ciò' lo concepimmo come 

l'inizio di un imponente proget¬ 

to. un enciclopedia da intender¬ 

si nel vero senso del termine^ 

il piu' imponente concentrato di 

saggezza, di ricerche e succes¬ 

sive enunciazioni relative alle 

potenzialità' umane. 

Qual'e' il fine del progetto 

Encyclopaedia Psycliedelica'7 

Credo sia importante divulgare 

la verità' sul '67. preservando 

la memoria storica del movimento 

i cui messaggi e contenuti so¬ 

pravviveranno ai sistemi politi¬ 
ci odierni ed ai loro esponenti. 

Riconosco la mancanza di "cul¬ 
tura hippy" tra i giovani < non 

cultura come esperienza diretta 

ed elaborazione di strategie di 

sopravv i venza >« e' vero al tempo 
stesso che c'e' una nuova ten¬ 

denza a forme di aggregazione 

spontanee a livello di strada. 

^^s»te sul riconoscimento di ca- 



ratteristiche estetiche e con. 

portanental i conun i ^ che si e. 

stendono fino alla creazione di 

nuoo i spazi all' interno della 

realta' urbana (dalla tipologia 

estetica alla nascita di nuou i 

clubs>. Molta gente che si uede 

ai uar i festiuals proviene già' 

da situazioni familiari "hippy** 

e a uolte rimpiange la 

favoleggiata **eta' dell'oro** dei 

genitori figli dei fiori. 

Quali sono le prospettii/e 

per il mouìmenio hippy nel fu_ 

turo? 

Ci sono due fattori chiave per 

la futura evoluzione del nov ì_ 

■ento- la partenza di pulsioni 

innovative anche dalle classi 

piu' vicine all' estabi1ishment 

(questi sono gli strati che ne. 

gli anni '60 formavano la popo. 

lazione universitaria... > che 

creano una minor resistenza al 

cambiamento. Come secondo fatto, 

re ci deve essere una maggior 

partecipazione della gente 

comuneM1 movimento com'e' ovvio 

/ non e' finito col fagocitamen. 

to della sua immagine da parte 

dei media/ ma e' continuato ed 

i suoi piu' profondi messaggi 

(primo fra tutti la riappropr. 

iazione del corpo anche attra¬ 

verso tecniche appartenenti a 

civiltà' cosiddette primitive> 

sono sottilmente entrati nella 

consapevolezza dell' uomo della 

strada. Questa f ami1iarizzazione 

con i contenuti fondamentali del 

movimento porterà' ad una eccez. 

zìonale estensione orizzontale 

delle sue strategie. 

E del mouimento punk che 

cose ne pensi? 

Anche il movimento punk/ con 
il suo odio dichiarato per gli 
“hippies**/ e' l'onda spirituale 

successiva e l'estensione del 
primo moViment o. Il punk inizio' 

come fenomeno essenzialmente 

proletario; resisteva# negava# 

rifiutava (vedi HO FUTURE); poi 

. ^ 

gradualmente si aggiunsero ele¬ 

menti provenienti dalle classi 

medie# studenti d'arte# ecc # 

certo tutto si trasformo' ancora 

una volta in moda# divento' uno 

stile / ma era pur sempre la 

successiva onda spirituale# e a_ 

gli ultimi festivals si sono vi_ 

st i molti punks trasformarsi in 

hippies. Ora i punks sono entra¬ 

ti nel mondo della moda over_ 

ground# e c'e' da aspettarsi una 

ribellione di teste incolte e 

selvagge contro tutti questi bei 

codini ordinati e capelli cor¬ 

tissimi... 

Quante copie uende E.P. ? 

Cirea 2.000. 

Ci sono altre riuiste neo_ 

psichedeliche che girano a 

Londra? 

Tre o quattro# tutte fatte da 

gente molto giovane- "Too late" 

(troppo tardi )# "Far out " (che 

sballo)# "Uow far out# what's 

happenin'?" (uov che sballo# 

cosa succede? ) 

Nel llloManif esto <una sor_ 

ta di gioco di parole tra u;o_ 

man=donna, man=uomo e mani_ 

festo) contenuto nel i/ostro 

primo numero, presentate le 

caratteristiche di quella che 

doi/rebbe essere la nuoua i_ 

dentita' controcullurale: si 

parla di technoper sone e di 

zippìes, ma chi sono costoro? 

La technoper sona e' colui che 

capisce di logica# coerenza# 
razionalità'# organizzazione# 

progettazione# riconoscendole 

come qualità' necessarie al rag¬ 

giungimento di obbiettivi con¬ 

creti sul piano materiale. 

Negli anni '60 hippy era colui 

che riconosceva qualità' come 
visione# individualismo# flessi¬ 

bilità'# apertura mentale# con¬ 
siderandole indispensabili per 

vivere sul piano spirituale. 
I caratteri di questa due fi_ 



1/JJ 

gure s i devono sonasire e dare 

cone risultato qualcosa di nuo¬ 

vo ^ Lo zippy> l'hippy del '90. 

Parli di cose molto contra_ 

dittorie: come si può' concilia_ 

re la struttura gerarchica e 

piramidale dei sistemi esote_ 

rici con una cultura progres_ 

sista"? 

Ogni nuova cultura^ al suo e_ 

■ergere/ viene perseguitata/ 

schiacciata# e quindi la gerar¬ 

chia e la segretezza sono mezzi 

di protezione contro le perse¬ 

cuzioni di regine# l^underground 

e' una necessita' ... io stesso ho 

avuto una lunga esperienza stan¬ 

do in un gruppo che si ispirava 

a Gurdjieff# ma ne fui deluso 

dall' introduzione# successiva 

al nio coinvo1ginento nella 

scuola# di regole sempre piu' 

rigide# coae ad esempio la tota¬ 

le esclusiVizzazione dell' inse- 

gnanento e la proibizione di av¬ 

vicinarsi ad altre scuole... co- 

■unque fu un esperienza utile# 

come in tutti i casi in cui si 

riesce a “prendere l'oro"# il 

buono di ogni situazione# senza 

farsi schiacciare dalle regole 
cristalli zzate. 

D'altronde credo che ci sara' 

sempre piu' contatto tra “destra 

e sinistra“< in senso microcosai- 

co># e proprio coordinando 1'ar- 

■onizzazione dei due emisferi 

celebrali. L'umanita' uscirà' 

necessariaraente da divisioni di 

tipo schizofrenico. Del resto# 

(sorride)# l'emisfero destro del 

^®rvello corrisponde a quelle 

qualità essenzialmente intuitive 

che sono tradiziona1aente asso¬ 
ciate con la “sinistra** e vice¬ 

versa l'emisfero sinistro# pre¬ 

posto a funzioni connesse con 1' 

autorità'# la logica# il ragio¬ 

namento# potrebbe ben essere de¬ 
finito di **destra“. 

Spiegaci un po' meglio il tuo 

cofioetto di "ifidii/iclualita'". 

Lo faro' con un esempi o- 20 



anni fai uno scienziato giaippone. 

se# studiando le abitudini ali. 

■entari delle sciaiiie su un^iso. 

la indiana# decise di introdurre 

un nuovo **behaviour pattern**< eo. 

dello di coraportaraento># adde. 

strando una giovane feiinina a 

lavare il cibo prìna di Mangiar. 

lo-- questa abitudine si estese 

priaa all^ ambito familiare e 

poi gradualmente al suo esterno# 

fino a coinvolgere un gruppo di 

circa 100 primati. 

A questo punto#iMmediatamente# 

l'intera popolazione di scimaie 

dell^ isola si uniformo' al nuo. 

vo comportamento e# cosa ancora 

piu' straordinaria# lo scienzia. 

to ebbe tre giorni piu' tardi la 

notizia della sua estensione al. 

la intera popolazione di scimmie 

di un'isola vicina. 

E' facile comprendere le im_ 

plicazioni sociologiche di tale 

avvenimento# ed e' facile# cam. 

biando i termini dell'equazione# 

intuire la funzione di un gruppo 

guida che# pur numericamente mi. 

noritario# e' in grado di influ. 

enzare i comportamenti della 

massa in modo tanto piu' potente 

quanto piu' indiretto. 

E c'e' una storia a proposito 

dei cambiamenti riproduttivi 

delle volpi di citta'Cla volpe 

media da' alla luce 7/^8 cuccio, 

li rispetto ai 2^4 di 10''20 an. 

ni fa> che non si può' spiegare 

con la teoria evoluzionistica < 

H.D.R. da vero hippie Clark ri. 

fiuta la teoria evo1uzionistica> 

# ma piuttosto si può' far risa, 

lire al discorso di Timothy Lea. 
ry sull' ingegneria superiore 

del D.N.A., cioè' sulla matrice 

comune# metaindividua1 e# delle 

forme viventi . 

E' elemento fondamentale del. 

la nuova psichedelia la libera. 

zione dal condizionamento cri. 

stiano che porta ognuno di noi a 

concepirsi come individuo sepa. 

rato . 

Rnctie la tecnologia e* un 

problema assai spinoso... 

La tecnologia# per sua natura 

neutrale e' stata finora con¬ 

trollata dai “cristiani” (s'in¬ 

tende con questo temine qualsi. 

asi tendenza al monolitismo i. 

deologico ed al terrorismo inte. 

gralista totalizzante di qualsi. 

voglia segno># ma i nuovi pagani 

#coloro che .vogliono vivere in 

modo piu' libero e piu' fluido# 

stanno prendendo il sopravvento 

anche in questo campo# questa 

rivoluzione e' già' in atto# e' 

inarrestabile# l'unica cosa che 

la sta rallentando e' che tutti 

non se ne rendono conto# ma tut. 

ti ci credono. 
La tecnologia sara' sempre 

piu' al servizio della "gente”# 

ed esistono già' esempi di ap. 

plicazioni positive come i col. 

legamenti informatici di rivi¬ 

ste alternative come in Fran. 

eia il “Reseau International des 

Verts ” 
8 questo fine e' necessario 

superare 1' imbarazzo dell' idea 
di dover maneggiare soldi (N.D.R 

negli anni '60 gli hippies ri¬ 
fiutavano radicalmente l'uso del 

denaro# arrivando addirittura 

alla provocazione di bruciarlo 

pubblicamente)# anche se e', pe. 

ricoloso# ma talvolta e' neces. 

sario non avere limitazioni dal 

punto di vista tecnico per rea. 

lizzare idee e progetti e riu¬ 
scirvi senza frustrazioni ... e 

ovvio che non concepisco il da¬ 

naro come simbolo di potere e 
moloch fagocitatore di senti. 
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ARE YOU POSITIVE, PUNK? 
THINGS ARE HAPPENING BUT YOU DO NT KNOW WHAT 
THEY ARE DO YOU? ALL THAT W 
SORTA STUFF.THAT \/E INVENTED YEARS, 
AGO. EIJDING IN A SDDDEN INDEPTH 
FEATURE THAT GOES TOTALLY OUT OF CONTROL..;^ 

INTERVISTA 
ATQM VACUE 

Com'e' nata l'idea di fare 

Uague? 

Vengo da Salisbury# Bourneraou- 

th. Li' c'erano gia'> nel perio« 

do punk# delle fanzine. 

Direi che Vague e' piuttosto 

post_punk. Io ero già' dentro 

nel '76 l'ambiente delle fanzi- 

nes ma all'inizio non aueuo al¬ 

cuna ambizione musicale. Non e. 

ro molto serio all'inizio. 

Ma Uague era musicale al 

principio... 

Si/ ma a me piaceva di piu' il 

calcio. La gente si vergognava 

di amare il football nel periodo 

punk. . ora giochiamo spesso nel 

parco... 

lo sono ala destra... 

10 in difesa. . . 

(luand'e* che si gioca? 

Domenica# ma niente dei vostri 

"tuffi** all'italiana ok? 

Beh/ io amavo il calcio e non 

m'interessava la musica prima 

dei Sex Pistols e dei primi 

gruppi punk. 

11 primo numero di Uague fu 

nel... 

'79. Ed allora non ne ero 1' 

editore. E al tempo in cui ini¬ 

zio' Vague stavo già' perdendo 

ogni interesse per la musica. Si 

ci piacevano gruppi come i Joy 

Division/ PntS/ ecc... 

Doi/e hai trovato i tuoi col_ 

laboratori? 

All' inizio il mio gruppo'/ i 

miei amici: in quel periodo c'e¬ 

rano solamente una decina di 

punk a Saiisbury...c'era una 

specie di netuork tra li' e le 

zone vicine/ ma solo musica# 

niente lavoro politico... 

Pero' noi scrivevamo storie su 
quello che stavamo facendo#non 

sulla musica. La gente che ci 

criticava diceva che Vague par¬ 

lava solo a proposito di ciò' 
che faceva Tom Vague... 

In effetti la rivista si 



chiama come te... 

Riguardo al nome cio^ che e' 

successo fu che tentavano di 
sfottere "Vogue” e la nuova moda 

di quel teepo <newromantic>. Va« 

gue era al contrario una fanzina 

nolto "stracciata" e da qui l'i_ | 

ronia del none. 

Rnche il significato era im_ 

p or t ^9n t e. a. 

Beh^ non a 1 li n i z i o ma poi, 

andando avanti,...Vague non e' 

jna rivista musicale ne' poli» 

tica, e' quel che e', non dice 

alla gente "questo e' giusto, 

questo e' sbagliato", "siamo a_ 

marchici, siano marxisti"... e' 

ia^ague, you know? 

Nell* ultimo numero ho letto 

molte espressioni marHÌste... 

Non ho nai letto Marx, ma pri_ 

na del punk ero "di sinistra" e 

abbastanza di sinistra e' anche 

il mio ambiente familiare. 

La zona di Salisbury e' i nve» 

ce tradizionalmente una rocca» 

forte conservatrice al punto che 

ti considerano un "radicai" an» 

che solo per il fatto di votare 

labour. Ricordo che a scuola una 

volta scoprimmo in una lezione 

che nella nostra classe solo 5 o 

6 erano laburisti. La Scozia ed 

il Nord invece sono diversi, pi_ 

u' laburisti. Al momento la que¬ 

stione grossa e' riguardo al 

Nord povero, ma ad HackneyC il 

quartiere di Londra dove vivo) 

e' la zona piu' povera del paese 

.e' una situazione esplosiva, 

ma Londra ha una seconda faccia 

molto yuppie. C'e' uno stereoti¬ 

po secondo cui a Londra sono 

tutti ricchi e a Liverpool tutti 

poveri II che non e' vero. 

Ho letto che ui e' una parte 

molto piu' a sinistra del La_ 

bour, di orientamento trozski_ 

sta, ad es. Liuingstone. 

Quelli del Great London Coun- 

cil erano piuttosto bravi, face¬ 

vano cose strane e davano fasti¬ 
dio al governo. Livingstone e' 
solo un altro leader, ma fa cose 
strane<GLC era l'amministrazione 

dell'insieme della grande Londra 
^gestito dalla frazione piu' a 
sinistra del labour party, HDR ). 

Quando chiusero il GLC per met. 

terlo sotto i 1 controlo del go» 

verno , organizzarono molti con¬ 

certi. Era OK all' inizio ma poi 

cominciarono ad arrivare gruppi 

proprio schifosi, Spear of de¬ 

sti ny ad es. che non riuscivano 

ad ottenere concerti da nessun 

altra parte. 

Ors lauori o prendi la so_ 

cial security(salario di sus_ 

sistenza sociale^? 

No, prendo i soldi del sus¬ 

sidio, sono molto fiero di non 

aver lavorato ufficialmente dal 

1978. Prima che tu arrivassi so¬ 

no stato all'ufficio ed ho visto 

che stanno sfornando tutti ques¬ 

ti programmi. Per i giovanissimi 

,cosicché' non possono entrare 

nella social subito dopo la 

scuola, hanno istituito corsi di 

formazione, ma ora stanno arri¬ 

vando ai disoccupati di vecchia 

data.. sai, dicono, sei disoccu^ 

pato sarai depresso, stupido,ec_ 

c. . Non capiscono. Io sono anda¬ 

to ad un colloquio e gli ho det¬ 

to che dopo un po' di sussidio 

la gente non vuole lavorare. Na 

la t i pa vedeva questa cosa come 

un fatto molto deprimente. Certo 

se fossi stato spinto a lavorare 

non sarei dove sono ora. . ma ora 

tutti quelli che conosco, che u- 

na volta non lavoravano fanno 

cose tipo scrivere, fare musica, 

o sono nel movimento delle occu¬ 

pazioni . . due anni fa se incon¬ 

travi qualcuno che lavorava d i- 

cevi= Hey, povero bastardo! 

Parliamo un po' piu' di te_ 

matiche che stai trattando 

particolarmente nella tua ri_ 

vista: ho visto emergere un 

notevole interesse per la te_ 

oria "situazionista . 

Ho Ietto ultimamente Situa¬ 

ti onist Anthology e The Society 

of Spectacle e mi hanno molto 

influenzato. Il problema e' di 

eliminare il circolo vizioso de¬ 
si der i o- i rragg i ng i b i 1 i t a ' dell' 

oggetto nella società' dello 
spettacolo. "Feticismo della pa¬ 

rola" e' la base del comporta¬ 
mento e delle relazioni inter¬ 

personali non solo erotiche. 
E' difficile capire i loro te¬ 

sti, massicci, pesanti, ma poi 
quelle citazioni veramente bril¬ 
lanti. D'altronde Guy Debord non 



1/./, 

nessun i ss i no sf^orzo pen faci¬ 

litare il lettore/ e penso che 

questo sia il problena. Ci sono 
persone nel1'anbiente post_si- 

tuazionista che ni odiano per¬ 

che' pensano che io cerchi di 

volgarizzare i loro testi. Pen¬ 

sano che tutti dovrebbero leg¬ 

gerli na chi tenti di semplifi¬ 
care le cose per renderle piu' 

conprensibi1 i faccia parte del¬ 

lo spettacolo. Il tipo che ha 

scritto la Società' dello Spet¬ 

tacolo e' inscifiniato di teoria^ 

si fa di teoria/ penso che lui 

sia veramente interessante na io 

non potrei fare altrettanto/ 

quando scrivo sono giornalista/ 

scrivo in nodo che tutti capi¬ 

scano. Pewnso proprio che De- 

bord avrebbe potuto metterla gi- 

u' piu' semplice Le Angry Br i- 

gades attacarono la PO. tower < 

la torre dell'ufficio postale> e 

B i ba's<una boutique di moda)/ ma 

non uccisero na i nessuno. Socie¬ 

tà' dello spettacolo e innagina- 

z i one totale Stupidita' e cli- 

ches 

Quante copie stampate? 

He stanpiamo 4000 e ne vendia_ 

no 3.500/ principa1nente a Lon¬ 

dra/ non parliamo della distri¬ 

buzione in Europa che e' sempre 

stata inpossibile. Vendo soprat¬ 

tutto nelle librerìe/ librerie 

di sinistra/ dove Vague ha una 

certa reputazione per la sua in¬ 

dipendenza/ anche se Rough Trade 

e Virgin ne ne prendono 100 alla 

volta.Ho una certa credibilità' 

in Inghilterra perche^ Vague pen¬ 

so che sia ancora l'unica punk- 

zi ne che va/ tutti i niei con- 

tenporanei<que11i della nia ge¬ 

nerazione) hanno trovato lavoro 

nelle riviste mus i ca 1 i . . . i o non 
potrei/ le ho sempre odiate. 

OF COIVSUMPTIOI^ 



CVBEH-PUIi<K 
11 capo delle Pantere Moderne, che si presento’ col nome di Lupus Yonderboy, 
indossava una luta di policarburo con uno specifico sistema di registrazione 
che gli consentiva di ripetere gli sfondi a volontà’, di farvi slittare tutti i 
colori primari. Appolaiato sull'orlo del tavolo come una specie di grondone 
gotico, contemplo' e sorrise. 1 suoi capelli erano rosa. Una foresta di mi- 
crosoft che produceva l'effetto di un arcobaleno, sporgeva irta da dietro il suo 

orecchio sinistro: l’orecchio era appuntito, sovrastato anch’esso da un ciuffo di 
peli rosa. Le sue pupille erano state modificate per catturare la luce come quel¬ 

le di un gatto. Disse: “11 caos e' il nostro modo e modus Questa e’ la nostra 
basilare perversione''. 

La sociologa sorrise e disse: “Ce' sempre un punto in cui il terrorista cessa 

di manipolare la gestalt dei media. Un punto oltre il quale la violenza potrebbe 

benissimo aumentare, ma oltre il quale il terrorista e’ diventato sintomatico 

della stessa gestalt dei media. Il terrorismo, come di solito lo concepiamo 

noi, e’ correlato ai media in modo congenito. Le Pantere Moderne differiscono 

dagli altri terroristi proprio nel loro grado di autoconsapevolezza, nella loro 

autocoscienza della misura in cui i media dissociano l’atto terroristico 

dalPoriginario intento sociopolitico...BASTAAAAAAA!! 

1 Moderni, che con un virus sono entrati ed hanno distrutto parte della banca¬ 

dati informatizzata della Senso/Rete cioè' la società' che controlla 

l’informazione ed i media a livello mondiale, sono una versione soft- 

head degli scienziati rivoluzionari. Ce’ una specie di DNA adolescienziale 

fantasma all’opera nel ghetto-mondo, qualcosa che reca in se’ i precetti codi¬ 
ficati delle varie controculture a vita breve, replicandole ad intervalli regolari. 

E’ lo stile che importa, e lo stile e’ lo stesso: i Moderni sono duri, burloni, 

tecnofeticisti. 

RUBATO/RAPPATO DA WILLIAM GIBSON 
DEDICATO A TUTTI 1 COMPAGNI/FRATELU/SORELLE 
DI YU CONCHEnA 18 MILANO IN LOHA 
PER LORO IL FUTURO E’ GIA‘ INIZIATO 



Terzo volume di DECODER: sia¬ 
mo stati "costretti" a fario di 96 pa¬ 
gine e pensiamo che questo sla un 
buon segno. Abbiamo pure cam¬ 
biato computer...meglio di cosi’! 
Per chi non ci avesse mai letto, non 
ci stanchiamo di ripetere che DE¬ 
CODER e’ un tentativo di ricom¬ 
posizione delle varie tendenze 
dell'underground (politico, cultu¬ 
rale, sociale ecc.ecc.) internazio¬ 
nale. 
I contributi dall’estero arrivano da¬ 
gli USA underground. 
Primo, per la nostra rubrica fissa 
sulla televisione, un report dalla 
California riguardo ad un gruppo di 
scatenati fantascientifici e super¬ 
tecnologici sabotatori delle T.V. 
private, contributo Inviatoci dalla 

j famosa rivista Callfornlan Under¬ 
ground News Tempest. Poi una 
panoramica sul cinema under¬ 
ground con un’Intervista a NIck 
Zedd, regista radicale che appar¬ 

tiene a quest’area e che ha fatto un 
tour autogestito in Italia recente¬ 
mente. Sempre da New York un ar¬ 
ticolo scritto da uno dei parteci¬ 
panti alla rivolta di Tompkins 
Square Park dell’estate scorsa, 
cosa di cui i giornali nostrani han¬ 
no riferito pochissimo o nulla ma 
che, nella Megalopoli per eccel¬ 
lenza, ha avuto parecchio riscon¬ 
tro. 
Uno scorcio sui comportamenti 
metropolitani: la microcriminalità 
giovanile. Dalle dichiarazioni dei 
magistrati e della stampa sembra 
che sia in continuo e, per loro, pre¬ 
occupante aumento...per noi, in¬ 
vece, e per il nostro giornalista, che 
ha un certo peso nel campo del¬ 
l’informazione milanese, e’ giusto 
considerare questi dati sotto un’ot¬ 
tica un po’ diversa. 
Sempre su comportamenti, cultu¬ 
re e metropoli e’ da intendersi il 
racconto orale di Ombra (bentor¬ 

nato) e Gianni De Martino. In 
questo periodo di revival degli an¬ 
ni ’60 era doveroso far presente 
quale fosse la vera condizione di 
coloro che quei tempi se li sono 
vissuti in maniera radicale. I beata 
sono stati per la Milano dei primi 
anni ’60 una scossa di novità ma 
per loro non e’ stato naturalmente 
tutto rose e fiori come ora, nel pe¬ 
riodo della pacificazione, vogliono 
farci credere. Per fare filtrare inol¬ 
tre al massimo quale sia ancor og¬ 
gi lo spirito e la personalità di que¬ 
sti due fratelli abbiamo scelto la 
forma della registrazione senza 
porre domande se non quella "par¬ 
laci della tua esperienza come be¬ 
ata Milano". Il risultato e’ quello di 
due racconti ugualmente coinvol¬ 
genti e mal aridi perche’ LORO no¬ 
nostante siano passati 20 anni, so¬ 
no ancora on thè road. 
La rubrica fissa sui computer si oc¬ 
cupa delle pecche fatalissime dei 



sistemi d'arme militare informa¬ 
tizzati. una truffa omicida da mi¬ 
liardi di dollari, Investiti anche nelle 
Università Italiane, che può’ costa¬ 
re, a causa di una stupida macchi¬ 
na, molto, molto di più a tutti. 
Il DECODER DEI PICCOU, che 
abbiamo Inaugurato per gioco il 
numero scorso, ha prodotto un’ef¬ 
fetto Inatteso, si sono Infatti messi 
in contatto con noi nuovi fumetti¬ 
sti tra cui Matteo "Fuck Face", Ga- 
bry che ha Illustrato una canzone 
di NIck Cave. Mao con la sua mo- 
torzlne "Ride Hard" (W l’officina) e 
il rude Robx, che e’ diventato, gra¬ 
zie ai suoi muscoli, la banana e le 
31 cap ’e muort’ tatuate, il diretto¬ 
re responsabile del Dee. del PIcc. 
(aumentato a 48 pagine). Sempre 
nel Decoderino, a cura di Phanta- 
stika troverete una cosa un po’ pro¬ 
vocatoria sugli psicofarmaci, la 
droga legale piu’ diffusa...e’ la no- 

stra ironica risposta alla legge li¬ 
berticida che sta per essere intro¬ 
dotta in Italia sulle droghe, argo¬ 
mento di cui parleremo anche in 
un altro articolo 
Se siete piu’ seri (eh insomnrìa non 
si può' mica sempre giocare), 
beccatevi l’articolo sulla LEGO, 
una multinazionale In piena rego¬ 
la. un tassello deH’economla-mon- 
do. che ha avuto U suo grande ruo¬ 
lo anche nelle rtdefinizione nell'lm- 
maginarlo ludico contemporaneo. 
L’Immagine non e’ solo un proble¬ 
ma d’oggi ma ò da sempre pre¬ 
sente neirevolazlonl storiche uma¬ 
ne: In questo senso e’ da intender- 
si II complesso contributo 
suiriconocisstls. la prima guerra 
deirimiTìagIne. ma che può’ offrire 

anche spunti di riflessione sulle vi¬ 
cende contemporanea, come e* 
affascinatamente sotteso in questo 
articolo. 
DI nuovo sulla comunicazione 
muaicale su due tra i gruppi piu’ 
radicali degli anni ’80. 
Neubauten, coloro che per primi 
hanno superato la soglia del suo¬ 
no per entrare In quella del rumo¬ 
re, spiegati dal nostro superfratei¬ 
lo Klaus Maek da Amburgo, che ci 
ha dato la possibilità’, di tradurre 
l’Introduzione del libro da lui scrit¬ 
to su questo gruppo col quale col- 
labora sin dagli inizi. 
Public Enemy. Il piu’ discusso e 
duro gruppo di rap contempora¬ 
neo, attraverso I testi che Stron- 
zott) non potrà mal farvi sentire. 
Per finire le doverose pagine sul 
Centro Sociale di via Conchetta 
18 a Milano, ora sgomberato, ma 

in lotta dura, con una panoramica 
sulla sua storia, le ultime vicende e 
le due iniziative piu’ importanti fat¬ 
te; le feste contro l’eroina e la po¬ 
lizia nel quartiere Ticinese e la par¬ 
tecipazione alla grande manifesta¬ 
zione del 26/11/88 a Milano contro 
la legge sulla droga. Sempre sul 
problema dei centri sociali e del- 
l’autogettiono apriamo da que¬ 
sto numero uno spazio di dibattito 
nazionale: Il primo viene da un 
componente del Centro sociale 
"L’Indiano" di Firenze. 

LOTTA ANCHE TU PER LA 
CONTROINFORMAZIONE 
FATTI LA TUA RIVISTA 
O COLLADORAA DECODER 



LETTHtE 
Caro Decoder 
Voglio raccontarti un sogno che ho fatto 
l’altra notte. 
In breve: io e una mia amica stiamo leg¬ 
gendo insieme una pagina di un libro, po¬ 
trebbe trattarsi di un libro di poesia o di 
qualsiasi altro genere, non ha importanza. 
Ma ogni parola, anzi ogni lettera, di quel¬ 
la pagina ha sopra di se' un piccolo segno 
grafico, un geroglifico, un simbolo, cosic¬ 
ché la normale lettura di una parola viene 
arricchita dal contributo di questo ulterio¬ 
re codice di interpretazione, che sembra 
quasi svelare l'intimo significato del fone¬ 
ma stampato, lo e la mia amica leggiamo 
queste parole su due livelli: il primo e' Il si¬ 
gnificato letterale dato dalla successione 
dei fonemi e delle parole, il secondo ei 
quello reale, dove l'astrazione si svela. E' 
come avere un terzo occhio, che vede al 
di la’. 
Questo e' il sogno: la sensazione al risve¬ 
glio era di stupore ma anche di soddisfa¬ 
zione. Comunque mi sono venute in men¬ 
te alcune cose. La scrittura fonetica che 
noi usiamo e' un modello di comunicazio¬ 
ne funzionale al mondo dello transazioni 
commerciali. 
Furono i Fonici ad introdurre questo mo¬ 
dello di scrittura: popolo di mercanti, ave¬ 
vano bisogno di un sistema scritturale rigi¬ 
do, da interpretare oggettivamente, 
uguale per tutti, adatto a stipulare contrat¬ 
ti di compravendita ed accordi militari e 
commerciali. E' evidente che il sistema 
geroglifico non era assolutamente funzio¬ 
nale, fondato com’e' su schemi di decodi¬ 
ficazione malleabili e molto soggettivi. Il 
passaggio dei geroglifici al sistema fone¬ 
tico e' indice deH'awento di una società' 
fondata sulla merce e sulla centralità’ del¬ 
la produzione come principale attività 
umana. Il sistema fonetico si muove dun¬ 
que all'Interno dei codici del capitale, ha 
senso solo se inserito in questo modello 
sociale. Una riflessione: noi che siamo an¬ 
tagonisti a questo modello continuiamo 
tuttavia, come faccio io, ad usare il siste¬ 
ma fonetico per comunicarci lo nostro pro¬ 
gettualità rivoluzionarie (eversive di que¬ 
sto sistema di valori e di produzione). 
Come può’ un sistema di comunicazione 
che n:ìsce dalla merce esprimere il supe¬ 
ramento della stessa? Non sa.-ebbe il ca¬ 
so di cominciare a sperimentare anche l'u¬ 
so di torme di comunicazione piu’ vasto? 
E’ possibile ri-creare un sistema di segni 
che abbia come "chiave" di interpretazio¬ 
ne la negazione del presente e la ricerca 
dell'u-topia possibile? Ha senso parlare dj 
geroglifico degli anni '90? Che funzione 
possono avere in tutto ciò' le nostre mani, 
i nostri sguardi, le nostre parole? Mahl Ba¬ 
sta domande. 
Comunque auguro sogni d'oro anche a te. 

Franco,Forte Prenestino Occupato, Roma 
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T.V. ASSASSINS CALIFORNIA 
Tempi duri questi in Cailifornia per le 

reti televisive locali che non si siano 

ancora dotate di sistemi di trasmissione 

via cavo o in digitale. Una sorta di virus 

si sta infatti diffondendo tra quegli hob¬ 

bisti ed amanti delle trasmissioni via e_ 

tere che si sentono particolarmente co¬ 

raggiosi od eclettici o semp i 1 cement e 

spiritosi. 

Risultato dell'espansione di questa 

sindrome sono milioni di dollari andati 

in fumo per la rescissione di contratti 

pubblicitari e per la continua perdita di 

credibilità' delle reti televisive stesse. 

T V HPCKINC" e' il nome di questa 

strana malattia che e' ora all'attenzione 

della Commissione sul controllo delle te¬ 

lecomunicazioni c che ha mobilitato^ sen¬ 

za esiti peraltro molto brillanti* non 

solo la polizia locale ma anche quella 
f edera 1 e 

Ma passiamo ad illustrare i fatti. 

Il 15 maggio 1986 nel bel mezzo del no¬ 

tiziario serale di USCI, la rete T.V. lo¬ 

cale piu' seguita della zona di Sacramen¬ 

to con una audience in prime - t i me di 

600 000 telespettatori* un'interferenza di 

contenuto politico-osceno va a turbare la 

cena a migliaia di famiglie californiane 

la figura del Presidente Reagan comple¬ 

tamente ignuda e dotata di attributi ses¬ 

suali inusitati per un uomo di ormai tal 
veneranda età' 

La reazione prodotta andò' dallo stupo¬ 

re immediatamente diffusosi tra gli spet¬ 

tatori, alle proteste ufficiali inoltrate 

• che ebbbero uno strascico anche legale* 

da parte dell'uffico presidenziale repub- 

licano Di fatto pero' le tre maggiori 

società' che avevano investito in pubbli¬ 

cità' in user non solo strapparono il con¬ 

tratto ma denunciarono la rete televisiva 
per i danni subiti 

USCI era sull'orlo del collasso venne 

immed 1 at amente rimpiazzato tutto il con¬ 

siglio d'ammini straz I one* tentate media¬ 

zioni con I clienti, emessi continuamente 

comunicati di scuse e di presa di distan¬ 

ze rispetto alla responsabilità' dell'io. 

t ament i 

sua 1 I I 

t a t or I, 

e che el 

da parti 

b1 ic ano 

soc I et a' 

comun I c:at i 

terferenzA* organizzate riunioni con le 
locali autorità' repubblicane. 

Rispetto a quel che contava pero'* cio- 

e' all'identificazione dei responsabili e 
alla spiegazione della natura del fatto* 

la polizia disse che poteva essere defini¬ 

to solo con un aggettivo^ impossibile. 
Il 23 maggio* otto giorni dopo l'inter¬ 

ferenza* il campus della Sacramento Uni¬ 
versity viene completamente tappezzato di 

di volantini firmati da sedicenti " Media 

Assassine California “ <il cui simbolo e' 
un cervello umano con due ali ai lati e 
che emette dei piccoli lampi o scariche 
elettriche)* che non solo rivendicavano la 
responsabilità' dell' interferenza ma 

spiegavano anche la procedura tecnica che 
aevano utilizzato a tal fine. 

1 volantini andarono naturalmente a ru¬ 
ba tra gli studenti e quei pochi che ri¬ 
masero furono ansiosamente sequestrati 
dalla polizia. Con questi i " Media Assas- 
sins invitavano appunto la popolazione 
universitaria a costruirsi il proprio hac- 
Uing kit. 

L'apparecchio fondamentale utilizzato 
sarebbe stato il ricevitore* o scanner* 
della giapponese IKOM* che permette di 
ricevere con esatteza la frequenza di e- 
missione (fino a 3 gigahertz) della rete 
T.V. con la quale si intende interferire. 
Una volta individuata la frequenza i Me¬ 
dia Assassine si sarebbero recati alla pe¬ 
riferia della citta** proprio sotto il 
trasmettitore < che non fa altro che ri¬ 
petere ed amplificare i segnali che rice¬ 
ve dalla fonte sulla quale e' sintonizzato 
cioè* quelli degli studi) e con una poten¬ 
za di solo mezzo watt* un'antenna da 30 
dollari ed un videoregistratore* riusciro¬ 
no ad '* entrare nelle case '* su di un'area 
di un centinaio di Km. quadr. con la loro 
cassetta precedentemente mixata* con le 
immagini del corpo appartenete al famoso 
re del porno John Holmes* ma con 11 viso 
del Presidente Reagan. 

Qualche mese dopo* il 22 ottobre* gli 
stessi Media Assassina ripetono l'impre. 
sa con una beffa ancor piu* clamorosa. | 



A f^rnm Im staivoltai fu nientemeno 
che la UBCN/ rete che copre l'intera costa 
da S. Francisco a S. Di ego con tre milioni 
di telespettatori. 15 secondi di panico 

quando^ nel bel mezzo di una segui t issi ma 
tasmissione di neus sulla diffusione del. 
le droghe/ e' apparsa la figura di un so. 
sia del presidente della UBCN intento a 
“sniffare” cocaina. 

Anche questa uolta le autorità' non so. 
no riuscite a trouare nessuna traccia de. 
gli hackers. Questi ultimi/ dal canto lo. 

ro/ si rifecero uiul tre giorni dopo con 

un volantino dove non solo irridevano le 
campagne antidroga propugnate da parte di 

chi/ lo riportiamo letteralmente dal vo. 
lantino/ “ spaccia la droga piu' potente 
la T.V.”/ ma illustrarono per di piu' 
nuove tecniche di interferenza. Costoro 
infatti avevano scoperto che spesso le 
reti televisive utilizzano i cosiddetti 

“convertitori in banda” cioè' una serie di 
tasmettitori per aree molte ampie che si 
accendono a catena automaticamente quando 
anche solo uno ne viene stimolato. Con u. 
na piccola potenza essi riuscirono a co. 
prire un'area estesa non meno di 500 Km. 
Dì nuovo/ anche su questo volantino/ si i. 

stigava a diffondere questa pratica con. 
sigliando/ a chi non fosse dotato di suf. 
ficienti mezzi per individuare la fre. 
quenza della rete T.V./ di ottenere 1' i n_ 
formazione da qualche amico impiegato 

nella società' televisiva o di trovare 

qualcuno disposto a farsi corrompere. 
Il S.francisco Chronicle parlo' “di un 

complotto organizzato dai servizi segreti 
sovietici"/ il Los Angeles Times sì fece 
promotore di una campagna per individuare 
i responsabili. 

In realta' negli ambienti dei campus u. 
ni versi tari/ gli studenti di ingegneria 

delle telecomunicazioni cominciarono a 
fremere per la facile opportunità' dì i_ 
mitare quetsi “scienzati pazzi” che/ pa_ 

facessero sognare le studentesse per 
le loro rocambolesche gesta. 

Cosi' tra il 1987 ed '80 si sono avuti 

sul territorio statunitense una ventina di 
interferenze var i e ^ dal messaggio d'amore 
alla fidanzata appassionata del programma 
di clips musicali su UHNC nel Connecticut 
alle prese di posizione pacifiste nel Di. 
^^'"•tto di Columbia/ o due neri che face, 
vano l'amore sulla rete texana e via di. 
cendo. 

ha i casi registrati sono in realta' 
molti di piu' se si tiene conto del co. 

sidetto “oscuramento” che consiste nel 
disturbo dell'emissione senza trasmissio. 
ne d ì messaggi. 

Gli hackers/ in questo caso si pensa 
siano piu' che altro hobbisti della tra. 
smissione radiofonica/ essendo a cono, 
scenza del fatto che il captare le fre. 
quenze dai 3 fino ai 12 gigahertz (quindi 
altissime) oggi usate da molte reti/ e' 

praticamente impossibile se non vengono 
utilizzate apparecchiature molto costose/ 
si ponevano sotto i trasmettitori con mo. 
^ulatori da 70 megahertz (che e' lo stan. 
dard di ricezione degli apparecchi televi. 
sivi ) causando cosi' fastidiosissime ca. 
dute nella ricezione video od audio (biso. 
gna infatti ricordare che la portante au. 
dio si trova esattamente a 5/5 megahertz 
da quella video). 

La piu' odiata di queste azioni fu sen. 
z'altro quella avvenuta durante la partita 
finale di basket per i play-offs della 



N.B.A./ quando mezza Hiluaukee non potè' 
seguire le fasi finali dell'incontro in 
cui era impegnata / punto a punto con 1' 
auuersario* la squadra cittadina. 

Ha* tra i casi di interferenza# il piu' 
clamoroso e' senza dubbio quello di Or. 
son Clarke. 

Costui era un semplicissimo ma appas¬ 
sionato tecnico di installazioni televi¬ 
sive dell'Indiana che# un bel giorno# gra¬ 
zie alle fortunate imprese in borsa del 
fratello# si ritrovo' a disporre di un'e¬ 
norme somma di denaro. Non accontentan¬ 
dosi evidentemente del lusso in cui a- 
vrebbe potuto adagiarsi# mise in moto il 
suo piano fatto di capacita* tecniche# a- 
more malato per la pornografia e# e' ne¬ 
cessario dirlo# un notevole senso dell'u¬ 
morismo associato a coraggio. 

Egli con una notevole attrezzatura dal 
punto di vista tecnico# ha "colpito" per 

almeno un mese# ogni notte# la zona com¬ 
presa tra Chicago# Cleveland# Pittsburg e 
Buffalo e le reti T.V. che qui lavorano # 
con un totale di 5.000.000 di telespetta¬ 
tori# con film porno hard-core da sveni¬ 
mento . 

Orson Clarke e' stato "colto sul fatto" 

il 24 maggio 1988 sul suo furgone super 

accessoriato completamente assorto nel 

mixaggio di due spezzoni pornografici e- 

messi alle spese di una T.V. religiosa. 

Una compagnia di investigazione privata 

dotata di radiogoniometro e' riuscita a 

localizzarlo durante la sua interfrenza 
piu' prolungata <30 minuti) che stava su¬ 

scitando la terribile ira degli spettatori 
piu' pieni di fede...se si fosse limitato 
ad una trasmissione di una decina di mi¬ 
nuti in meno sarebbe rimasto una mitica 

"primula rossa" diventato# pare# amico 
delle notti di almeno 100.000 spettatori 
tra Illinois# Indiana e Pennsylvania. 

La polizia sul suo furgone ha trovato e 

sequestrato un ricevitore panoramico 
Heulett-Packard# un generatore audio-video 

digitale# un'antenna direttiva lok perio¬ 
dica a banda larga# un finale a larga ban¬ 
da da 200 uatts# un generatore di barre# 2 
videoregistratori# un mixer e circa 100 
videocassette. Il tutto per un valore di 
20.000 dollari. Con questa attrezzatura # 
dice sempre la polizia > avrebbe potuto 
creare interferenze di ogni tipo ai danni 

di qualsiasi installazione televisiva. 
Egli# ora fuori di prigione su cauzio¬ 

ne# sta dilapidando il suo patrimonio per 
rimborsare i ‘danni prodotti alle reti 
T.V.: si parla di almeno un milione di 
dollari. 

Twe- Tne CITY 



BOOGIE LEGOLAND 

"...Ogni gioco e’ prima di tutto e an¬ 
zitutto un^azlone libera. Il gioco 
comandato non e’ piu’ un gioco. 
Tutt’al piu’ può’ essere la riprodu¬ 
zione obbligata di un gioco." Johan 
Hulzinga: Homo ludens 

La portata che II gioco ha In se* su 
una socleta’-tlpo e’ forte; forte al 
punto che si sla potuto dibattere 
nel corso degli ultimi clnquant’an- 
nl anni di una "funzione sociale del 
gioco" dal titolo del classico e pio¬ 
nieristico lavoro di Hulzinga. In ta¬ 
le saggio l’autore Identifica questa 
"funzione sociale" In alcuni campi 
specifici : la giurisdizione, la guer¬ 
ra, la saggezza, la poesia, l’Imma- 
ginazione; vengono inoltre 
rintracciate delle manifestazioni 
privilegiate, delle sioniflcazlQnl dal 
gioco: le forme ludiche della filo¬ 
sofia, dell’arte, della liturgia reli¬ 
giosa, della competizione 
agonistica. Questo saggio e’ tutta¬ 
via scritto nel 1938. (1) 
La dimensione totalizzante che 
dunque Hulzinga costruisce con la 
sua argomentazione, sposta per la 
prima volta un soggetto come 
questo da delle coordirìate classi¬ 
che o filosofiche su di un plano an- 
tfopolQglcn; la stessa deliberata 
scelta del titolo e cioè’ raffermar¬ 
si, dopo l’bomQjaaplana e dopo r- 

homo faber. di un nuovo 
prototipo: rhomo ludens. cioè’ 
l’uomo che gioca, ma che giocan¬ 
do esprime una funzione altrettan¬ 
to essenziale quanto quella del 
fabbricare o del pensare. E’ Infine 
di questi giorni l'uscita di un nuo¬ 
vo libro di Pierre Bourdieu Homo 
Academicus che riprende II mede¬ 
simo tema applicandolo al sapere 
e all’insegnamento. 
Da questa riscoperta della centra¬ 
lità’ delia funzione ludica nello stu¬ 
dio delle società’ umane si e' 
passati ad un’estensione di tale 
categoria di analisi a numerose di¬ 
scipline scientifiche. In economia 
con la ’teorla del giochi economici’ 
di Von Neumann e Morgenstern 
(2); In psicologia con Berne (3) e 
Laing (4); ultimamente in fisica 
con la 'teoria dei frattali’ e lo studio 
del disordine come 'ludico ad llml- 
tum’, passando dalla rlproblema- 
tizzazione del concetto di 
'entropia'(5). Ovviamente In que¬ 
st’ultimo settore la funzione ordi¬ 
natrice in quanto essenza di ogni 
gioco fa corpo unico con la teoria 
probabilistica e piu’ precisamente 
il ponte teorico tra logica filosofica 
e matematica cl sembra essere II 

Treatiao on ProbablUty di Keynes. 
L’elemento comune di questi au¬ 
tori e’ l’Importanza attribuita airela- 

mento ludico, la sua capacita’ di 
astrarsi, di fissarsi nelle abitudini, 
di rompere la logica convenziona¬ 
le, di dominare l'incertezza con la 
sicurezza dell'Incerto, nella sua raf¬ 
finata e sottile rappresentazione 
dei reale, nella sua possibilità' di 
sottrarsi a quatunque sistema giu¬ 
ridico, economico, politico, che le 
società’ hanno fissato. Come spes¬ 
so In passato e’accaduto. Ritenia¬ 
mo sla possibile dellneare un 

Bis >lllT:ìlìlF^^^<4WlT:M«r^llf=g 

ovvero una sincro¬ 
nizzazione spazio temporale 
dell’evoluzioni societarie rispetto al 
loro Intrinseco elemento ludico: la 
temporlzzazione dell’evoluzione di 
tale aspetto ci sembra palese. Nel¬ 
l’andamento vorticoso delle attuali 
trasformazioni, la presenza del lu¬ 
dico si esprime In molteplici for¬ 
me, comportamenti (talvolta j 
istituzionalizzati), deformazioni | 
linguistiche, manifestazioni sporti¬ 
ve, fenomeni questi tutti talmente 
ramificati da In/formare l’Individuo 
in quasi tutte le sue manifestazioni 
quotidiane. Ovviamente le stratifi¬ 
cazioni sociali. Il reddito, il sesso, 
la quantità’ di tempo libero a di¬ 
sposizione sono le coordinate at¬ 
traverso le quali le variegazioni di 
tali forme si realizzano. Se prescin¬ 
diamo ora da tutte le caratteristi- 



che accessorie una tra esse 
dimorerà’ Implacabile: l’attuale 
rplflnazlone dell’elemento ludico 
stesso, la riproducibilità’ tecnica 
dello stesso e la riduzione del gio¬ 
co a "giocattolo" (che ne garanti¬ 
sce la fruizione massificata). Non 
solo se tale schema lo caliamo nel¬ 
la realta’ della comunicazione, riu¬ 
sciamo a malapena ad immaginare 
tutte le sinergie possibili. La tesi 
che si vuole qui sostenere e’ che se 
una tra le forme espressive piu’ In¬ 
timamente collegate all’essenza 
umana e’ stata ridotta a merce, es¬ 
sa non può’ piu’ essere un’azione 
libera e l’equazione essenza uma¬ 
na = merce si fa terribilmente reale. 
Come scrive Huizinga "Il gioco co- 

zione. Esse testimoniano l’operaio 
sociale e la rispettiva forma-stato; 
quella della sottomissione reale del 
lavoro al capitale e il suo nuovo ti¬ 
po di antagonismo. Scrive Marx: 
"la sottomissione reale del lavoro al 
capitale va di pari passo con le tra¬ 
sformazioni nel processo produtti¬ 
vo: sviluppo delle forze produttive 
sociali del lavoro e, grazie al lavo¬ 
ro su vasta scala, applicazione 
della scienza e del macchinismo 
alla produzione lmmediata"(7). Ri¬ 
teniamo sia il nostro caso e ritenia¬ 
mo che portare l’analisi in quel 
segmento di mercato, che scelto 
tra tanti (potevano prendere II set¬ 
tore farmaceutico, quello del recu¬ 
pero crediti, a livello finanziarlo i 

negozi di 125 paesi. Un’idea della 
versatilità’ del sistema LEGO può’ 
essere data dal fatto che con solo 
2 mattoncini a 8 bottoni e dello 
stesso colore si possono ottenere 
24 combinazioni diverse, con 6 
mattoncini di colori diversi si pos¬ 
sono avere 102.981.500 combina¬ 
zioni diverse. L’attuale regime di 
produzione prevede un assorti¬ 
mento di circa 300 confezioni con 
circa 1000 elementi diversi tra lo¬ 
ro. In forte sviluppo negli ultimi an¬ 
ni sono le vendite negli USA, 
Australia, Medio Oriente e Giappo¬ 
ne; l’Europa e’ da sempre il mer¬ 
cato dove LEGO ha maggiore 
diffusione. I potenziali utenti di LE¬ 
GO sono I bambini dai 3 mesi fino 
ai ragazzi di 16 anni; ogni target e’ 
stato identificato sulla base delia 
diversificazione del prodotto, il 
programma LEGO si articola dal 
BABY (bambini dal 3 mesi) ai DU- 

mandato non e’ piu’ un gioco"! In 
altri termini le trasposizioni mate¬ 
riali delle forme ludiche attuali, 
riassumono in se’ l’alienazione del 
dominio, piu’ estesamente la so¬ 
cietà’ del dominio. CI confortano 

I ad esempio su tale punto il suc¬ 
cesso e la massificazione delle pra¬ 
tiche ’evasfve’, cioè’ delle pratiche 
perseguite con coscienza al fine di 
evadere dalla società’ del dominio, 
si chiamino aerobica, week-end, 
politiche del corpo, videoregistra¬ 
tori, risiko. Esse testimoniano l’In¬ 
sofferenza del soggetto a fronte 
della costrizione alla società’ del 
dominio, testimoniano l’Insopprl- 
mlblllta’ della riaffermazione del 
soggetto e la sua autovalorlzza- 

fringe benefits. Il factoring, la mo¬ 
neta elettronica etc; non sarebbe 
cambiato nulla) sia In grado di de¬ 
scrivere In gran numero tutti que¬ 
gli aspetti che portano alla verifica 
della tesi di cui sopra. Nella strate¬ 
gia di'produzione e commercializ¬ 
zazione della multinazionale 
LEGO, tutto do’ e’ ampiamente 
reaie. 

"L’Idea LEGO e’ universale" Pam- 
phiet Informativo LEGO(8) 

Da alcune rilevazioni statistiche si 
e’ stabilito che circa 300 milioni di 
bambini e adulti giocano o hanno 
giocato con I mattoncini LEGO. 
Essi sono venduti in circa 50.000 

PLO universale (dal 18 mesi) a DU¬ 
PLO glochllandia (dai 2 anni). 
L’assortimento LEGO e’ costituito 
Innanzitutto dalle confezioni LEGO 
basic 3 -H /5 -f /7 + dove il numero 
indica l’età’ dalla quale e’ adatto il 
prodotto; la serie e le 'confezioni 
d’impulso’ FABULAND (che con¬ 
tengono un libretto di storie atti¬ 
nenti i personaggi della 
confezione) e’ stata concepita per 
bambini dal 4 agli 8 anni; la serie 
LEGOLAND che si articola nel tre 
filoni CItta’/SpazIo/Castello, oltre 
alle navi LEGO, e’ destinata ai 
bambini dai 5 ai 12 anni (mentre i 
treni LEGO sono ritenuti adatti dal 
produttore per bambini dal 6 al 14 
anni); le confezioni universali LE¬ 
GO TECHNIC sono per I bambini 
e adolescenti dal 7 al 16 anni. Infi¬ 
ne. negli ultimi anni, sono state 
commercializzate una serie di libri 





rlprcxJuzione: Incontri continui e re¬ 
golari tra filiali, distributori e casa 
madre assicurano un flusso co¬ 
stante di Informazioni e di espe¬ 
rienze anche attraverso le regole 
del marketing vengono subito re¬ 
se proficue al fini produttivi. Il ruo- 
lo dell’Immagine e 
dell’Immaginario e’ determinante 
sopratutto nel mercati emergenti, 
quelli cioè’ dove "l’Idea LEGO" e’ 
penetrata solo da pochi anni , 
(Giappone, USA, Canada, Medio 
Oriente). Negli stati Uniti ad esem¬ 
plo sono stati realizzati del LEGO 
World Show: esposizioni mobili 
con video, filmati e modelli e dove 
un area e’ riservata al gioco di co¬ 
struzione e dove vengono messi a 
disposizione dei bambini grandi 
quantità’ di mattoncinl: questi ro- 
ad shows hanno riscosso grande 
successo ed in tandem con le 
campagne televisive hanno assi¬ 
curato il successo del prodotto, 
con caratteristiche di un vero e 
proprio boom di vendite, tali da 

Nella concentrazione produttiva 
piu’ importante, cioè’ quella di Bil- 
lund, a partire dal 1989 si dare’ ini¬ 
zio al ciclo continuo col turno 
notturno a partire dal settore im¬ 
ballaggio, che confeziona merci 
per le filiali ed i distributori di ven¬ 
dita di tutto il mondo con Istruzio¬ 
ni redatte in 25 lingue diverse. 
La merce LEGO deve la propria ne¬ 
cessita’ e la propria esistenza a 
due fenomeni congiunturali; la cri¬ 
si del ’29 e l’affermazione delle pla¬ 
stiche come conseguenza dei 
boom economico e dell’Importan¬ 
za assunta dal petrolio nei requisi¬ 
ti economico- strutturali di tale 
boom. 
La crisi del 1929 anzitutto: poiché’ 
se Kristiansen non fosse stato li¬ 
cenziato dalla falegnameria di Bil- 
lund, a causa dei contraccolpi che 
la crisi determino’ In Europa, non si 
sarebbe mai messo a costruire 
giocattoli in legno nel 1932, non 
avrebbe potuto approfittare "della 
febbre delle emigrettes" cioè’ degli 

re per il gruppo LEGO, tale e’ Il 
livello del monopollo esercitato; si 
badi pero’ che esso e’ esercitato 
dalla merce stessa dal mattoncino 
e dalla sua Invenzione. Ecco per¬ 
che’ la difesa del marchio, del 
Know-how e’ direttamente difesa 

tergiversamentl. L’andaménto del 
mercato petrolifero e’ forse quello 
che Influenza di piu’ o meglio quel¬ 
lo che minaccia piu’ da vicino i li¬ 
velli della produzione, prova ne sia 
che negli anni immediatamente 
seguenti lo shock petrolifero 
(1971), il gruppo LEGÒ accusa un 
periodo di stagnazione da cui esce 
imperiosamente negli anni 80 in¬ 
stallando nuove unita’ produttive in 
aree geografiche strategiche (Bra- 
sile1986. Sud Corea1985, Singa¬ 
pore filiale1990, Giappone1978). 
"L’elogio della plastica" di cui LE¬ 
GO si e’ fatto promotore in questo 
secolo rappresenta a livello simbo¬ 
lico quello che la Tour Eiffel e II li¬ 
tanie rappresentano per la fase 

unlversale"(9). 
I prodotti LEGO sono pubblicizza¬ 
ti In tutto il mondo. Marketing e 
campagne pubblicitarie vengono 
prodotte In modo centralizzato ed 
in seguito adattati ai singoli merca¬ 
ti. Per quanto riguarda II manage¬ 
ment esso e’ scelto localmente per 
garantire una precisa conoscenza 
del mercato(IO). 
"L’affermazione della Idea LEGO In 
tutto il mondo si e’ concretizzata 
grazie all’attlvIta’ di persone che 
credono nel loro lavoro"(11). 
Nel jgruppo LEGO l’etica del lavo¬ 
ro e’ tradizionalmente Incentivata 
e curata. I processi di produzione 
sono controllati economicamen¬ 
te: questo e’ sicuramente l’unico 
dato che accumuna I segmenti na¬ 
zionali di classe operala LEGO, na¬ 

turalmente oltre al prodotto e al 
motto del fondatore KIrk Krlstlan- 
sen: "Ul meglio non e’ mal abba- 
8tanza"(12). 

yoyo’ del 1935, non avrebbe potu¬ 
to nel dopoguerra (1949) Iniziare 
la produzione dei mattoncini LE¬ 
GO in plastica ABS ed infine non 
sarebbe stato in grado di espande¬ 
re rintulzione LEGO a livello uni¬ 
versale come accadde dal 1958 
quando Introdusse e brevetto’ gli 
attuali mattoncini a tre Incavi ricon¬ 
vertendo la fabbrica, allora unica 
di Blllund. sulla base di questa mo¬ 
noproduzione (benché’ diversifi¬ 
cata). 
Sicuramente l’affermazione di 
massa della merce LEGO e’ da le¬ 
garsi In Europa al secondo dopo¬ 
guerra (si confrontino Infatti gli 
anni di Inizio distributivo nel vari 
paesi per verificarlo) mentre gli an¬ 
ni 70 e 80, sono quelli della spin¬ 
ta universale. quelli 
dell’espansione nel continenti ri¬ 
masti. Nel gigantesco ZQlIvereln 
europeo del 1992 non vi sono diffi¬ 
colta’ o ristrutturazioni da affronta¬ 

matura della rivoluzione industria¬ 
le, "l’età’ del ferro e dell’acciaio". 
Non Riteniamo inoltre estaneo a 
guasta celèbrazione nessuno l’an¬ 
tesignano per eccellenza dei LE¬ 
GO e Cloe’ Il MECCANO, 
rigorosamente in ferro verniciato 
prodotto a Liv^rpool, che ancora 
oggi conserva sicuramente un po¬ 
sticino nel luoghi e nelle memorie 
dell’archeologia del giocattolo. 
Ma vi e’ tuttavia un altro atto cele¬ 
brativo che concorre alla costru¬ 
zione del paradigma del 
"giocattolo perfetto' come ama 
definirsi II LEG0(13) ed e’ quello 
della progressiva ed Innarestabile 
affermazione dello standard. del¬ 
l'Imposizione Cloe’ di una misura 
data, precostttuita come esigenza 
della produzione: dall'assetto pro¬ 
duttivo a quello societario. Il siste¬ 
ma LEGO sta all’attuale elemento 
ludico come il sistema metrico de¬ 
cimale sta alla spaziallta’ e al con- 



cotto di distanza delTdOO; 
progressiva e innarestabiie affer¬ 
mazione. In altre parole questa ca¬ 
pacita’ intrinseca dell’oggetto in 
grado di costituirsi come "stand¬ 
ardizzazione del ludico" e’ in ultima 
analisi la possibilità’ di autoaffer¬ 
mazione dell’oggetto stesso. LE¬ 
GO System 
e’ l’unita’ di misura del divertimen¬ 
to. il suo grado di saturazione io 
prova (nei paesi industrializzati e’ 
vicino all’85% della popolazione 
Infantile pari solo a quello della 
Barbie di Mattel). 
LEGO rappresenta la formazione 
di una globalizzazione dell’econo¬ 
mia, meglio la formazione di una 
economiamondo dove l’unifica¬ 
zione tendenziale dei mercati e’ 
precostituita in sede produttiva e 
di consumo piu’ semplicemente e’ 
sovradeterminata e indotta. 
Da questo punto di vista ciò’ che 
LEGO chiama eufemisticamente 
"educazione cromatica" altro non 

a livello urbanistico. Come posto 
non v’era per linee curve nella ri¬ 
strutturazione del mercato del tra¬ 
sporto che ha portato 
all’introduzione e aH’affermazione 
del "container", vera rivoluzione, 
vero inno alla standardizzazione, 
necessita’ di riproduzione di un 
reale senza asperità’; fattualrriente 
e utopicamente. Una realta’ dove 
il conflitto operaio venisse esauto¬ 
rato dal suo ruolomotore. Altrove 
abbiamo definito merce Disne- 
yACME(14) le merci dell’indotto 
amusement sempre meno defini¬ 
bili fisicamente, sempre piu’ sfug¬ 
genti ma con caratteristiche 
mediatiche comuni, non casual¬ 
mente infatti l’intuizione LEGO e’ 
diretta conseguenza della crisi del 
29 cosi’ come l’intuizione Barbie e’ 
conseguenza del boom economi¬ 
co e deH’american way of Itfe degli 
anni 50 (15); entrambi si pongono 
la un livello omeopaticamente su¬ 
periore sul fronte deli’imnrìaginario 

una transizione, di una dinamica 
Interna alle merci e dunque del 
soggetto politico che hanno mos¬ 
so inesorabilmente In questi anni 
80 dalia produzione alla riprodu¬ 
zione. Ma e’ anche pero’ possibili¬ 
tà’, possibiitta’ di rivelamento di 
ipotesi di trasfomnazione sociale, 
economica, politica per gli anni 90, 
dove i’elementQ ludico sia ricon¬ 
quistato e riimmaginato, come la 
vita. 
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Un'analisi comparata delle tenden¬ 
ze deH’extralegalifa’ degli ultimi 
anni in una grande area urbana 
come Milano non può' essere ap¬ 
piattita solo sugli indici numerici uf¬ 
ficiali. Si potrebbe cosi' scoprire, 
per esempio, che il tasso di crimi¬ 
nalità’ minorile e’ molto piu' elevato 
ad Aosta che non a Napoli, pur 
facendo una comparazione para- 
metrata al numero di abitanti. La 
spiegazione e’ fin troppo ovvia ; la 

cultura della legalità' ad Aosta e' 
semplicemente piu’ diffusa che non 
a Napoli, incidendo cosi' anche sul 
numero delle denunce. Un analogo 

discorso può' essere fatto, e lo si 
rivela con piu’ evidenza nella cosi¬ 

detta criminalità’ economica sicu¬ 
ramente importante in una zona di 

terziario avanzato come Milano, 

con l'aumento dei codici e delle leg¬ 

gi che regolamentano il settore, ali¬ 
mentando di anno in anno nuove 
situazioni di illegalita’. Ed e’ proprio 

da quest’ultimo aspetto che può’ 

partire una panoramica sull’area 
urbana. Negli ultimi quattro anni il 

reato di bancarotta e’ piu' che dupli¬ 

cato, mentre il cosidetto mercato 

dei cabriolet, cioè' degli assegni 
scoperti, si e’ incrementato di oltre 

il venti per cento. Dati che la dicono 

lunga suH'incremento economico di 
un area definita il centro degli affari 

e dello sviluppo. Soprattutto per 
quanto riguarda gli assegni a vuoto 
l'incremento maggiore e' dato non 
tanto da un aumento o da una 
maggiore movimentazione di affari 
degli speaalisti del cabriolet, quan¬ 
to dall utilizzo che di questo mezzo 
viene fatto da società’, spesso le 
piu recenti in quanto a costituzione, 
costrette a muoversi in un mercato 
dove la velocita’ negli affari non 

sempre marcia parallelamente con 
quella della concessione dei fidi 
bancari. Valga per tutti I analogo 
esempio sui movimenti dei titoli di 

borsa pagati a fine mese, manovra 
ora non piu’ praticabile dopo 
l'introduzione della nuova normati¬ 
va. Allora era di gran uso specu¬ 
lare sugli interessi dati dai titoli con 

una movimentazione di compra- 
vendita entro i trenta giorni rischi¬ 

ando con uno scoperto di capitale 
inesistente. Due i filoni 
deH'extralegalita’ tra i piu’ interes¬ 
santi da esaminare, anche per la 
fotografia della complessità' socia¬ 

le urbana che permettono. Il primo 
filone, nel suo insieme, riguarda i 

reati contro il patrimonio, in costan¬ 
te ascesa sin dai primi anni '70, 

l’altro riguarda i cosiddetti reati 

sessuali che. per forma e cultura di 

rappresentazione, meritano un di¬ 
corso a se'. Una piccola parentesi 
va fatta per i sequestri di persona. 

Tranne un recentissimo caso, negli 

ultimi anni il sequestro come reato 
in se’, quindi non il sequestro di 

ostaggi durante una rapina. e’ 

pressoché’ sparito. Gli elevati costi 

logistici, l’aumento delle misure di 
sicurezza individuali e, non da ulti¬ 

mo. il rischio percentuale molto ele¬ 

vato per un reato la cui durata si 

protrae nel tempo, hanno presso- 
che' azzerato i sequestri. Le gros¬ 

se strutture criminali, le uniche in 

grado di reggere un investimenti in 
termini finanziari e organizzativi, 
preferiscono riversare i loro inte¬ 
ressi verso attività’ decisamente 

piu remunerative e meno impegna¬ 
tive, quali ad esempio la gestione 
territoriale del traffico di eroina. La 
qual cosa, nel protrarsi degli anni, 
ha portato ad una vera e propria 
rivoluzione culturale nelle rigide 
leggi dell’extralegalita’. Pensiamo 
ad esempio alla classica rapina a 
mano armata, Il cui Indice rimane 
costante nel tempo, salvo piccole 
variazioni. ma con modifiche 
strutturali notevoli. Innanzitutto, 
travolta la cultura industriale degli 
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anni 70. e le possibilità di aggrega¬ 

zione su quel terreno, sono presso- 

che’ scomparse. come veniva 

chiamato il rapinatore, diventa piu 

soggetto d'azzardo che non stu¬ 

dioso dei colpi e delle tecniche. An¬ 

che qui agiscono due parallelismi 

da una parte i rischi connessi 

all’assalto di banche ed uffici postali 

dove, a fronte di una liquidità sem¬ 

pre piu ridotta, aumenta la possi- 

bilta' di uno scontro a fuoco, stanti 

gli attuali livelli di sicurezza esisten¬ 

ti: dall'altra, ancora una volta, i 

maggiori flussi di denaro e come 

vedremo di dipendenza, che il set¬ 

tore eroina comporta. Tra i 2.108 

denunciati per rapina a mano arma¬ 

ta nel periodo a cavallo tra l'BG e 

r07. solo una piccolissima parte 

può annoverarsi tra i duristi puri. 

La riprova la si ha con un altro dato 

fornito dalla Questura, secondo la 

quale oltre il 50% delle rapine com¬ 

piute in quel periodo sono state fat¬ 

te con armi giocattolo Dunque di 

facilissima reperibilità' e cultural¬ 

mente meno impegnative delle 

armi vere. II risultato, il p'u’ dram¬ 

matico evidentemente, e che 

esiste una percentuale in au¬ 

mento degli arresti e degli scontn a 

fuoco con vittime tra i rapinatori. 

Superfluo ricordare che rapina a 

mano armata, secondo la legge, 

e’ uguale sia che l’arma sia vera o 

un giocattolo. Nel computo vanno 

poi considerate in notevolissimo au¬ 

mento le rapine a danno di esercizi 

commerciali, piu' facili da colpire 

anche per chi e’ costretto ad agire 

sulla spinta di impellenti necessi¬ 

ta', Parallelo a questo discorso 

c e' l’aumento vertiginoso dei furti 

aggravati, piu’ che raddoppiato 

nell’ordine di centinaia di migliaia di 

unita’, in soli tre anni. Inutile dire 

che SI tratta per lo piu di cosiddetti 

furti di strada, il cui guadagno non 

supera mai le poche decine di 

migliaia di lire Un cosi' radicale 

camoiamento sociale ha portato 

anche al ridimensionamento del 

borseggio classico la cui scuola 

rimane ancora m mano a slavi e 

sudamericani, a favore dello scip¬ 

po. La necessita di compiere un 

reato evidentemente porta alla 

perdita di quella che potremmo defi¬ 

nire la memoria storica dell'arte 

del borseggio, tramandata eviden¬ 

temente su canali ben piu rigidi 

che non quelli a cui si può awiana- 

re l'occasionale soggetto spinto 

all'azione e^tralegale Come dire 

e’ decisamente piu difficile sapere 

ben usare una lametta che non 

dare uno strappo ad una borsa 

L'espropriazione aei sapere nsuita 

ancor piu’ evidente solo pensando 

al maggior allarme sociale che 

desta lo scippo. rispetto al oor- 

seggio. pur nel! eguaglianza degli 

effetti Ma ao cne oiu conta 

nell'analisi comparata dei dati dei 

reati contro i! patnmcnic dagli anm 

70 ad oggi e' lo spostamento d' cul¬ 

tura cne SI e creato. Se un 

tempo alla cultura della propneta 

SI contrapponeva una cultura della 

ridistribuzione del reddito oggi a'ila 

stessa cultura della proprietà’ si 

contrappone quella della sopravvi¬ 

venza. Un modello non culturale 

decisamente contrapposto che 

crea maggior pericolo alla struttura 

sociale, data la sua estendibilita 

non solo attraverso comportamenti 

extralegali ma soprattutto attraver¬ 

so comportamenti dettati da nuovi 

modelli esistenziali Le recenti 

operazioni di rastrellamento contro 

tossicodipendenti, piu’ quelle che si 

faranno ancora, non sono opera¬ 

zioni contro il mercato della droga 

come viene sbandierato ma vere e 

proprie operazioni di annientamen¬ 

to della figura sociale del tossi¬ 

codipendente. Se la società' domi¬ 

nante non riesce a rapportarsi al 



criminale-tossicodipendente. se 

fallisce qualsiasi operazione di 

recupero aH’interno delle regole 

sociali, non rimane che l'unica alter¬ 

nativa dello scontro diretto e 

dell annientamento. Una contrap¬ 

posizione destinata in un prossimo 

futuro, ed e’ fin troppo facile preve¬ 

derlo. ad avere sviluppi molto in¬ 

teressanti vista la velocita' di diffu¬ 

sione di un soggetto sociale che. in 

quanto tossicodipendente. non 

poche difficolta’ avra’ a difendersi. 

Una contrapposizione destinata ad 

esplodere anche se indotta inizial¬ 

mente dagli stessi schemi culturali 

predominanti che per anni hanno 

visto nella cultura dell'eroina il 

maggior elemento di controllo so¬ 

ciale dimensionato sul territorio. A 

riprova di do’ esiste il dato presso- 

che' costante sulle denunce per 

associazione a delinquere che 

statisticamente sono ininfluenti 

rispetto ad un maggiore interven¬ 

to sbandierato contro chi gestisce 

le fila del traffico. Vertiginoso invece 

l'aumento delle sanzioni comminate 

agli ultimi livelli della catena, quelli 

del piccolo spaccio e del possesso 

di quantità’ metodica. La spiegazio¬ 

ne di questo, ovviamente, sta anche 

nella diversa filosofia dello Stato 

ilgg 

w •^1 

nel prediligere il colpire i cosiddetti 

reati di strada. Da qualche mese a 

Milano si assiste con una fre¬ 

quenza che ha dell'assurdo ai fini 

sostanziali di veri e propri rastrel¬ 

lamenti in grande stile, ad esempio, 

al Parco Lambro. Tre rastrellamen¬ 

ti in due giorni, ai primi di ottobre, da 

parte di Carabinieri. Polizia e Guar¬ 

dia di Finanza Uno spiegamento 

di mezzi straordinario, alle retate 

partecipano dai 100 ai 200 uomini, 

per recuperare a volte anche solo 

dieci grammi di eroina per lo piu’ 

divisi in quartini, dose personale 

consentita dalla legge. In compen¬ 

so tra le 300 e le 500 persone ven¬ 

gono fermate e schedate. Analogo 

discorso si può' fare con i pat- 

tuglioni della Questura. istituiti 

quest’anno, che intervengono in 

una zona della citta’ per volta, 

istituendo numerosi posti di blocco 

e controlli a tappeto ogni notte in un 

quartiere diverso. L'efficacia di 

questi pattuglioni e’ ancora da di¬ 

mostrare se non per il controllo 

sociale istituito sul territorio. Ed 

infine non può' essere dimenticato il 

processo per direttissima istituito 

da qualche anno in Pretura. A 

distanza di sole ventiquattro ore dal 

fermo viene celebrato il processo. 

Si tratta per lo piu' di scippi, furti e 

borseggi. L'istituzione delle diret¬ 

tissime solo apparentemente e' 

stata introdotta per accellerare 

l'intervento della 'giustizia”, a 

favore del reo. Molto piu' sempli¬ 

cemente le strutture di detenzione 

preventiva non erano piu' in grado 

di assorbire una mole di reclusi 

cosi’ alta. Mancano invece com¬ 

pletamente, assimilandosi ora 

all’una ora all'altra di queste figure 

a seconda del “corpo del reato" tro¬ 

vato. dati sui livelli intermedi del traf¬ 

fico. Strutture medio piccole 

spesso a conduzione familiare 

che. occasionalmente ma cicli¬ 

camente. gestiscono modiche 

quantità’ di eroina, ottenendone 

quasi un subappalto controllato su 

una porzione di tenitorio presta¬ 

bilito. Piccole holdings a cui si deve, 

tra l'altro, il maggior numero di morti, 

stante la necessita’ di aumentare 

i profitti avendo a disposizione un 

ndotto capitale in eroina. Non deve 

stupire il fatto che a sia un vero e 

proprio buco nero nei dati sulle 

grandi strutture che nell’area urba¬ 

na gestiscono il mercato, stando 

gii attuali livelli di compenetrazione 

fra il mercato legale ed illegale, fra 

capitali riciclati e da riddare I veh 

colletti bianchi' traduttori nella 
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pratica di un nuovo aspetto della 
cultura della proprietà', sono desti- 
nati a rimaner tranquilli ancora per 
lungo tempo. Ancorché’ sembri il 
contrarlo i recenti modelli di 
immigrazione, soprattutto nordafri¬ 

cana. hanno un ruolo ancora molto 
ridotto nel tessuto 
dell’extralegalita’. Le statistiche si 
occupano di loro solo per reati che 

potremmo definire di mancata inte¬ 

grazione sociale, soprattutto in 

tema di violazione degli obblighi di 
soggiorno. Organizzazioni micro¬ 

scopiche, in quanto a fatturato, 

esistono anche qui : si va dai rap¬ 
presentanti dell’area mediterranea 
deH’Africa che gestiscono il picco¬ 
lo contrabbando, fino a ridotte 

comunità’ deH’Africa Centrale. 

Senegai soprattutto, impiegati 
all’ultimo livello del traffico di eroina. 

Da quella zona, non dal Marocco 

come si potrebbe pensare, vengo¬ 

no anche gli esponenti che gestis¬ 
cono il cosiddetto falso auten¬ 
tico, soprattutto neH’abbigliamento. 

fenomeno di recente diffusione 

dato il modello culturale sul potere 
della rappresentazione imperante 

in questi anni. Una trattazione piu' 

complessa ed approfondita merite¬ 

rebbero i reati sessuali che, negli 

Violenza, resistenza e 

oltraggio a p.u. 
Associazione per delinquere 

Violenza carnale 

Atti di libidine violenta 

Atti osceni 
Istigazione, favoreggiamento e 
sfruttamento della prostituzione 

Omicidio volontario 
Omicidio preterintenzionale 

Omicidio colposo 
Lesioni personali volontarie 

Legge 22/12/1975 n. 685 

(stupefacenti) 

Violazione di domicilio 
Furto semplice 

Furto aggravato 

Rapina 
Estorsione 
Sequestro di persona 

Truffa 
Emissione assegni a vuoto 

Bancarotta 
Ricettazione 

1309 1365 1445 1352 

156 182 200 170 

97 115 119 124 

69 77 95 90 

244 254 246 253 

49 61 76 56 

88 98 124 122 

16 9 1 1 10 

896 795 787 750 

3560 4.144 3862 3208 

2310 2545 3144 3216 

360 416 329 313 

3405 6517 5685 7560 

123.235 139.748 193.915 228.602 

2263 2183 • 2389 2108 

370 308 382 331 

1 3 2 37 24 

3572 3075 2723 2697 

58.723 62.119 76.932 74.313 

624 810 1054 1365 

2963 2672 2603 2002 

(DATI PROCURA GENERALE DI MILANO) 

y L 
ultimi anni stanno creando un vero e 
proprio allarme sociale. L’aumento 
delle denunce si muove piu’ in 
questa logica, che non perche' ef¬ 
fettivamente esista un aumento 
della diffusione. Qui comunque ci 
limiteremo ad una panoramica piu’ 
che veloce puntualizzandone solo 
alcuni aspetti. Se l'incesto, al di 
la’ di quanto comunemente si 
pensi, ha una sua diffusione tra¬ 
sversale agli strati sociali, per le 
violenze carnali si potrebbe quasi 
fame un’analisi toponomastica. Ad 
esempio e’ un reato molto piu' dif¬ 
fuso nell’hlnterland che non 
nell'area urbana propriamente det¬ 

ta. La spiegazione sta' nello scon¬ 

tro fra differente sviluppo sociale e 
nell’importazione di una cultura che, 
almeno in teoria, una struttura a 
terziario avanzato dovrebbe aver 
superato. Lo stupro e’ ad esempio 
molto diffuso tra le nuove generazi¬ 
oni. figlie dall’ultima ondata migra¬ 
toria degli anni 60 e 70. Una 
generazione deve la frattura tra 
cultura preindustriale propria di 
certe aree del mezzogiorno e cul¬ 
tura del terziario avanzato e’ avve¬ 
nuta senza l'assorbimento dei 
modelli propri della società’ indu¬ 
striale e postindustriale. In questo 
caso vive ancora la cultura del 

possesso e dell’iniziazione ses¬ 

suale. dove la donna diventa pro¬ 
prietà’ ed oggetto, spesso piu’ del 
gruppo che del singolo. Dimostra¬ 
zione starebbe nei casi di stupro 

collettivo, decisamente in aumento 
rispetto a quelli di soggetti indi¬ 

viduali. Un reato visto come non¬ 
reato. Un reato non contro la per¬ 
sona 0 contro la famiglia, per come 

viene vissuto, ma caso mai interno 
alla stessa logica familiare deve, 
al di la' di qualsiasi discorso sulla 
parità', permane vincente il modello 
dell'uomo-padrone. 



AUTOGESTIONE 
cambiamenti di questi ultimi anni 

nell organizzazione della produzio¬ 

ne non possono essere compresi 

con un semplice richiamo ai pro¬ 

gressi tecnologici, senza un riferi¬ 

mento alle forme nuove dei conflitti 

social: Ci sono due tipi di sociolo¬ 

gie deila rivoluzione che apparen¬ 

temente sembrano rispettare le 

norme di una ricerca scientifica. Nel¬ 

la prima si pensa che lo studio delle 

rivoluzioni già avvenute sia profi¬ 

cuo ma una rivoluzione, nel senso 

economico sociale e politico, e /' 

realizzarsi di un divenire e stu¬ 

diare !e rivoluzioni passate e un 

po come descrivere /i volo di un 

uccello morto e condurlo al trac¬ 

ciato prevedibile della caduta d> 

n eiro (1) secondo 

Bourdet .a sccicioga 

dell autogestione deve arrischiarsi 

al di la dei fatti verificabili verso 

I invisibile e verso 'I possibiie 'r, 

nessun caso una struttura so¬ 

ciale dove sia coordinata la lioera 

creatività di tutti gli uomini, senza 

che ne risulti ii dominio di un gruppo 

su un altro ha potuto essere osser- 

vafa fine ad oggi, se non in 

piccole comunità statisticamente 

trascurabili (2) .Aggiungiamo di 

passaggio che un tentativo so¬ 

cialmente organizzato in tal senso 

non e’ mai stato condotto su vasta 

scala a meno che non si voglia 

scambiare per autogestione forme 

mascherate di modi diversi di pro¬ 

duzione statuale (Jugoslavia) 

oppure ci SI voglia riferire a formu¬ 

lazioni antiquate (le varie ideoiogiz- 

zaziom dell autogestione, come i 

Consiliaristi descritti da Pannekoek) 

che rispetto al mondo in cui attu¬ 

almente viviamo, lasciano il tempo 

che trovane 11 problema non e 

quelle di portare ideologie alle 

masse in vane forme ' piu o 

meno note ma quello ditrovare un 

modello conforme ai loro bisogni 

profondi ' la loro stessa azione 

ineffabile dara' l'idea e la fatualita' 

del cambiamento. La teoria diventa 

spinta materiale quando rivela un 

pensiero ed un'azione latenti o 

rimossi dalla censura del dominio 

sociale Come ha mostrato 

ampiamente Reich nel suo studio 

sul fascismo. Hitler con la propa¬ 

ganda ha trovato rispondenza per 

ragioni socio-psicologiche pro¬ 

fonde poiché' rendeva sensibili 

alle frustrazioni fondamentali, 

mentre la ripetizione meccanica da 

parte dei partiti di sinistra ' di for¬ 

mule astratte non arrivava a pro¬ 

durre altro che sicgans e vuote pa¬ 

role d'ordine (3). La citazione pre¬ 

cedente da' modo di vedere come 

la scienza la coscienza e la 

conoscenza consentano ad una 

minoranza privilegiata di controllare 

il resto dell umanità perciò ne 

verrebbe fuori che la prima con¬ 

dizione della rivoluzione stia 

nell appropriarsi prima di tutto della 

scienza ovvero oortarsi verso 

l'autogestione delle forme del 

conoscere. attraverso 

l'autoproduzione di nuove tecnolo¬ 

gie piu umane nuovi valori e modi 

vivere che consentano di pro¬ 

spettare ^na 'e 
lista ne tantomeno un forzato col¬ 

lettivismo Per CU! non si tratta di 
restituire la scienza ad un ipote¬ 

tico oroietanatc oer il sue benes¬ 

sere ma bis-.gna restitu re con- 

diZior:i per esercitare in liberta la 

creatività che nel nostro contesto 

significa anche assumere un ruolo 

di prime piano nell auto-gestione 

dell'economia La perpetuazione 

della società' di classe (sotto la 

forma. svincolata dai contenuti, 

dell in-forma-tica. che separa il 

mondo m grandi aree d; sfruttamen¬ 

to e dominio) e' fondata sulla 

negazione e sul rifiuto 

dellautogestione generalizzata. Il 

risultato spettacolare e facilmente 

visibile sia nel modello capitalistico 

attraverso l'esaltazione dell’eroe di 

tipo rambizzante. sia nel modelle 

socialistico-reale dove il culto della 

personalità e ancora all ordine del 

giorno Omero diceva che il gover¬ 

no di molti non e' buono, non ci sia 

che un solo capo. Aristotele ri¬ 

sponde che un comitato e' piu’ sag¬ 

gio del suo membro piu saggio. Il 

taylorismo ha ridotto la società' 

moderna m un aggregato in-forma- 

tizzatc di dirigenti-uomini ed ese¬ 

cutori-macchine. tenuti insieme 

dall ancestrale sfruttamento eco¬ 

nomico Tale dissipazione di crea¬ 

tività' umana porta con se' la mono¬ 

tona bruttezza disperante degli og¬ 

getti industriali, mentre i dirigenti- 

uomini preferiscono circondarsi di 

pezzi d'antiquariato Tale e’ 

l'aspetto visibile del nostro mondo, 

invece spingersi verso 
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l’autogestione significa anche cer¬ 

care di evocare do’ che ancora non 

esiste. In base a tale asserto 

qualsiasi esposizione prende un 

carattere di provvisorietà . poiché 

l’esposizione si ferma alla parola 

scritta, vista, mentre la stona conti¬ 

nua a muoversi alle spalle di tale 

forma (4). Noi dovremo invece con¬ 

frontarci criticamente con un modo 

in CUI il modo di produzione e 

statuale sul piano economico, 

mentre sul piano morale il capita 

lismo ed il marxismo russo convi¬ 

vono prendendo l uno dall'altro gli 

elementi piu' deteriori il nostro la¬ 

voro contrasta e confina con lì pen¬ 

siero secondo cui la stona pro¬ 

cede sempre attraverso i suoi lati 

negativi e l'unico indizio e quello 

seconde c^i auicgesiione pc 

trepbe far parte di quella che e .a 

stona degli uomini rispetto 

all attuale preistoria m cui essi s. 

muovono Lefebvre ;n un vo'ume 

(5) sulla citta raccomanoa d- 

sperimentare possioiimenie delle 

forme di autogestione Ora an¬ 

dremo a vedere come avviene tale 

sperimentazione A partire dagli 

anni 80 si e sviluppato m Europa 

ed in Italia un discreto movimento 

interessato all occupazione ed alia 

gestione di spazi all interno 

dell'urbano In tale contesto si e 

s^riluppata una prassi attuata per 

provare a tare dell autogestione 

Cosa che veniva ad innestarsi su 

precedenti tematiche antimilitariste 

ed ecologiste A distanza di alcuni 

anni tenteremo un bilancio di tale 

evoluzione. In prima istanza si 

potrebbe dire che si e verificata 

una certa proliferazione nella mu¬ 

sica. letteratura arti visive etc 

con tutti I limiti del caso Cosa che 

ha portato all'autoproduzione di 

comportamenti diversi. ma essen¬ 

zialmente nella gestione di tale 

moto non si e sviluppata una 

critica che permettesse di superare 

i limiti imposti dal dominio 

deH’effimero. del look. Non si sono 

autoprodotte nuove forme di diritto 

ed inoltre il dibattito suH’economia 

e l’autogestione langue Eppure 

c’e' d'altro lato qualche tentativo di 

appropriarsi di un uso critico dei 

nuovi media. Non si può negare 

che il dover inventare una prassi 

senza i- sostegni delle ideologie 

passate porti necessariamente con 

se alcune errance" In termini 

reali conta abbastanza già' avere 

dei luoghi flsia per provane a spen- 

mentare modi di autogestirsi ' Inol¬ 

tre s e in parte superata l ottica del 

servizio sociale che inizialmente 

inficiava l'obiettivo di autoprodurre 

ciò' che gli stessi utenti considera¬ 

vano come necessario Nella 

prassi SI possono incontrare tutti i 

problemi di cui abbiamo accen¬ 

nato. ma attraversando le vane 

esperienze di autogestione che vi 

sono in Italia ed m Europa si può 

vedere come tali problemi vengano 

risolti sia in negativo che m 

positivo (6). Da un punto di vista 

piu generale si può dire che la co¬ 

litica delle esperienze di autoge¬ 

stione dalle espressioni piu mo¬ 

derate a quelle estreme risente 

dell esigenza di produrre nuova dif¬ 

ferenza (7) tutto il sociale e attra¬ 

versato da tale moto (in modo piu o 

meno palese) per cui sara possi¬ 

bile assistere in futuro ad una 

sempre maggiore crescita di tali 

esperienze in ragione dello svilup¬ 

parsi di una piu forte tendenza 

all'integrazione all'omologazione 

Con CIO' si chiude per ora il nostro 

contributo ad un dibattilo e ad una 

esperienza vissuta che riesce a 

darci gioia in un mondo dove re¬ 

gnano ancora fame, morte e di¬ 

struzione 

NOTE 

1) Y.Bourdel, Per /autogestione. 

Milano. Moizzi 1974 p 23 

2) Henri Lefebvre, // marxismo e la 

citta Milano Mazzetta. 1973 p 156 

3) Y Bourdet. Per l'autogestione 
Milano.Mazzetta 1973,p 29 

4) La tentazione di dare alla lin¬ 

guistica una preminenza come 

strumento di analisi deve essere m 

ogni caso abbandonata, essa ci 

accompagna m tutti i luoghi, ma 

non CI porta da nessuna parte 

5) H.Lefebvre. La rivoluzione 
urbana Roma.Armando. 1973. 

p.195. nota 2. 

6) Si vedano perciò comunicazioni 

dei centri sociali autogestiti presenti 

in fanzines. bollettini. riveste 

anarchiche et similia 

7) H.Lefebvre, Il manifesto d/ffe- 
renziallsta. Bari. Dedalo. 1980. 
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Quando e’ uscito Mondo Beat, 

c’era solo la stampa ufficiale e 
giornali legati ai gruppi politici. Fra 
l'altro in quei periodi li’, giornali 

come Umanità' Nova erano 
proprio...facevano la 
neH’ambito del loro ghetto.. Non 
c’era niente di simile a Mondo Beati 
anche se In quel periodo c'era sta 
to lo scandalo della Zanzara, chelu 
fu uno scandalo di sesso. Pero’r 
dairettero ci arrivavano sempre 
delle pubblicazioni provos, perche’ 
loro già' pubblicavano In Inglese 
Noi ci trovavamo e leggevamo^ 
questi giornali in cantine e sof- 

tato un punto cardine perche’, perb 
due ragioni. Cercava di dare unr^'^ 

senso a questo insieme un po’! 

nebuloso di personaggi, tirava un 

po' le fila e poi permetteva di 
ricavarci quel minimo 

di...sopravvivenza. Ogni copia co¬ 
stava 100 lire e veniva venduto in 
piazza Duomo, o ovunque a chi 
passava...all'inizio usciva quandol 
capitava... Ad un certo punto! 

questo Vittorio di Russo molto 
ieratico e profetico (!• P^nrio coor 
dinatore di Mondo Beat n.d.r.) fu 
sostituito da Melchiorre Gerbino 
detto Paolo, che veniva dalla Sve¬ 
zia anche lui con moglie svedese 

gambalunga che siccome aveva 
visto che la cosa andava, mi som 
bra che la tiratura massima fu di 
5000 copie. Cosi’ si decise di pren 

derci una sede che fosse punto di 
.^^riferimento per le situazioni e la 

I ^^gente... ed e' nata la Cava. La 
^^^^Cava era in via Vicenza, piazza 

Giornate, un pezzettino di stra< 
i|/Wda che va dalla droonvaliazione in 

I^Monte Nero...e lì’ c’era questo ne 
gozio, che avevamo affittato 
come sede: la Cava. Tieni molto 

amìciD.\^tlconto dì questa cosa della cantina 
e della soffitta perche’ e’ da li' che 
si arrivava. A Torino anni prima 
un’altra cantina era punto di ritrovo 
si faceva del jazz e si parlava, can¬ 
tine, soffitte posti facili, dove anda 
vi su e te li affittavano per niente, 
erano del miti. La Cava e’ stalo un 
punto di incontro dove e’ nato 
un certo “modo milanese’’ per 
che ... personaggi che poi... poeti. 

^ scrittori... ribelli... capelloni... ona 
certa intellighenzia. Qualcuno che 
incominciava a riflettere su questa 

il^Tsituazone che si andava a creare, 
del perche’ o del per come o anche 
semplicemente la voglia di grida» 
qualcosa. Era un momento di di- 

VEscussione, infatti Mondo Beat e' 
^^diventato molto phj’ pingue, pie- 

164 
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La copertina del primo numero di 
Mondo Beat. 

di dargli un quaiche senso, se 
senso si poteva dare... trovare 
obiettivi un po’ piu’... capire. Casini 
sempre. Perquisizioni, controili. 
Generalmente loro usavano la fa¬ 
mosa formula “scapa’ de ca’’’. 
Cercaven i scapa’ de ca’. Gli scap¬ 

pati di casa. Perche’ la prima for¬ 

ma di rivoita contro la famiglia e ia 

società’ era scappare di casa. Mol¬ 
ti minorenni. Uno scappava di 

casa usciva dail’ambito. Comun¬ 

que pochi dormivano li’ alla Cava, 

perche’ quelli ipermaggiorenni ri¬ 
schiavano la casanza grossa. 

Anche perche’ l’accoppiamento 
non era castigato. Non si diceva 
ma tu quanti anni hai ailora puoi 
andare a scopare. Si faceva e 

basta. Le situazioni erano moito 

naturaii. Nessuno stava a dire “No, 
non puoi farlo’’. Per cui un minimo 
di controllo su altre cose bisogna¬ 

va mantenerlo. Perche’, voglio 
dire, c'erano addosso. In quel 

periodo li' abbiamo anche fatto 

le prime manifestazioni. Sui fogli 
di via. Contro la repressione in 
pratica. Cerano un sacco di rag¬ 
azzi che venivano li’, per ragioni 
occulte alla polizia o ai benpen¬ 
santi, e allora per evitare che il 
bubbone fiorisse; fogli di via, arre¬ 
sti. Il casino e’ cominciato a scop¬ 
piare quando loro oltre ad aver 
dato il foglio di via, hanno arresta¬ 
to due persone, carcerate per 
contravvenzione ai foglio di via. 
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Allora abbiamo cominciato a fare 
manifestazioni contro queste 

cose. Finite: massacro. Eravamo 

duecento persone contro la re¬ 
pressione. Arrivava la celere e 
senza neanche il perepepe’, piri- 

pim bum bum! Cazzo, il giorno 

dopo il Corriere diceva “gazzarra dì 
capelloni in centro’’. Voglio dire 
guarda il titolo, non la polizia carica 
un corte di capelloni che protesta¬ 

no, ma gazzarra di capelloni in cor¬ 
teo. La madama ci ha caricati e ci 
ha menati. Punto e basta. Che la 
madama abbia caricato un corteo 
pacifico senza armi ne’ niente. 
Loro manganelli, fogli di via. Que¬ 

sto non era neanche rientrato 
nell’ottica del Corriere. Diceva: 
questi qua si sono permessi di ve¬ 
nire a schiamazzare in centro. Ma 
la manifestazione non la fai zitto. 
Ma neH’amorfita' generale faceva 
notizia anche quello. Nel frattem¬ 
po l’intellighenzia maturava altre 
esperienze. Mondo Beat era il 
punto di legame con queste perso- 

SOPRA: La prima manifestazione 
dei beats milanesi contro i fogli di 
via. 
A SIN.: Volantino provo milanese. 
SOTTO: La porta della cava. 

ne che maturavano, e maturavano 
gli studenti, gli Intellettuali, gli 
operai. Si maturavano esigenze 
di altre esperienze, interventi 
piu’ radicali, sulla pubblicità’, sul 
condizionamento delle masse, 

sull’alienazione dell’individuo che 
passava attraverso tutta una serie 
di interventi aculturali da parte del¬ 

ia gente del potere che voleva 
mantenere lo status quo. Il condizi¬ 
onamento portava 
all’appiattimento. E di questo gli in¬ 
tellettuali ne hanno sempre soffer¬ 
to, e per questo sempre venivano 
a porre in questione questa 
roba. E quindi i primi che hanno 
recepito questo fremito eravamo 
noi e gli intellettuali. 



Gruppo di beats 
all’interno della 
Cava. 

Racconto orale di 

GIANNI DE MARTINO 

La cava era un sotterraneo in via 

Vicenza, pieno di ragazzi, si dor¬ 
miva nella cantina, c’erano dei 
divani... ed ad un certo momento 

cera tantissima gente. Andavano 

e venivano. Erano centinaia. Il 
nucleo piu' abituale era di una 
ventina. L’idea del campeggio 

nasce da una necessita’ pratica... 
dove farli dormire e Gerbino inca¬ 

rico’ Dante Palla che era un au¬ 
tentico barbone milanese, un non¬ 
no come non ce ne sono piu'. I 
barboni hanno una conoscenza 
etnica della citta', cioè’ conoscono 
bene la citta', la conoscono meglio 
dei cittadini, della gente che magari 

passa accanto a certe cose e 
non le vede. Lui sapeva dove 
c erano i campi in affitto alla perife¬ 
ria di Milano. E lui trovo' questo 

campo che noi affittammo, che 
era un campo in via Ripamonti. 
Allora via Ripamonti che era anco¬ 
ra campagna, c’era dei palazzi in 
costruzione, e attraverso un sen¬ 
tiero si arrivava in questo campo. 
Mi ricordo la stagione... Era un'idea 
divertente abitare sotto le tende... 
alla periferia di Milano. Da questo 
nasce l'idea del campeggio. Natu¬ 

ralmente con noi c erano delle per-| 

sone che incontinciarono a dire 

che era una bellissima idea anche 
perche' sarebbe stata una contes¬ 
tazione all'architettura urbana. 
Accettammo questa idea ma per 
noi era una necessita' pratica di 

stare in un posto insieme sotto le 

tende. Cera estraneità’ nei con¬ 
fronti della citta’. Proprio perche’ 
eravamo altra cosa. Cera un 
sentimento di estraneità’ molto 

forte. Cera alcune tende belle 
grandi anche con la veranda, poi 

altre canadesi, piccole, grandi a 
seconda. i ragazzi che venivano, 

venivano con il sacco a pelo e la 
tenda. Qualcuno penso’ di fare un 

totem, un grande totem ai centro. 

E dopo un po’ ci furono i primi pro¬ 
blemi. Dopo qualche giorno... la 
gente era simpatica, questo era 

un quartiere popolare, cera una 

latteria dove andare a mangiare. 

Noi della redazione di Mondo Beat 
andavamo a mangiare li’. Fu li' che 
inventammo gli slogan, perche' 
erano secondo noi quello che sin¬ 

tetizzava lo spirito, il movimento, 
lo spazio morale per 

l’immaginazione della gente, era 
uno spazio, non era uno spazio 

dove c’erano case, era proprio uno 
spazio morale, perche' allora si 
pensava, si vede da lontano, c era 

una carica idealista... niente servi¬ 
zio militare... niente piu’ guerre... 
spazio morale per la generazio¬ 
ne d’emergenza... in questa lat¬ 

teria inventammo questi slogan 
per il quarto numero di Mondo 

Beat come oppure Dio esiste, dio 
con 6 zeri cioè’ denaro, oppure stu¬ 
denti gridatelo dai banchi, gridate 
da casa, non lo sapevamo certa¬ 
mente. pero’ noi pensavamo che 
bisognasse coinvolgere anche gli 

studenti nella contestazione, nella 
contestazione contro il sistema, il 
sistema era il modo di vivere della 
maggior parte della gente, della 
televisione deH’uffìcio. La parola 

sistema era presa da establish¬ 
ment. "Contestazione” nacque j 
forse in relazione al fatto che ci 
"contestavano” i fogli di via... ma 
noi contestavamo loro, in toto. 
La caratteristica di questo movi¬ 
mento era la mancanza di ideolo¬ 
gie, era pratica... era vivere come ci 
passava per la testa. Poi a Mondo 

Beat arrivavano questi qui che ave¬ 
vano le loro idee, le loro teorie, ar¬ 
rivavano quelli che uscivano dalla 

FGCI... lo ero stato il segretario 
della FGCI di Castellammare di 
Stabia. arrivavano, non lo so, i 
cattolici del dissenso, erano dei 

cattolici... c'erano anche gii anar¬ 

chici di destra... c’erano anche dei 

fascisti non piu’ fascisti, ex del MSI, 
trasfughi dei partiti, dei movimenti 

giovanili dei partiti, lo quelli di ex 
destra li vedevo come un po’ stron¬ 

zi, a dir la verità’, non legavo mol¬ 
to. infatti Siila Ferradini, che veniva 

da ambienti di destra, tra me e lui 
c’era molta antipatia, ma la diffe¬ 

renza non era nell’ideologia, era 
10 stile cioè' non era quello che 

pensi ma il modo in cui respiri... 

Penso che comunque la maggior 

parte della gente che veniva era 
sottoproletariato, ragazzi dei Sud, 

che scappavano di casa, comin¬ 
ciavano a girare per l’Italia, con il 

sacco a pelo, che avevano delle 
situazioni familiari difficili erano la 
base... Il nostro giornale era Mondo 

Beat che costava 100 lire e la dis¬ 
tribuzione era militante, cioè’ noi 
davamo 100 copie. 50 copie a chi 
le chiedeva e se tornava si teneva 

la meta’ e d dava l’altra meta’, era 

11 primo giornale distribuito in que¬ 
sto modo, libero, indipendente, 
senza condizionamenti di distribu¬ 

zione e di pubblidta’... Poi il cam¬ 

peggio e’ stato raso al 
suolo...l’immorale bivacco dei ca¬ 
pelloni... come titolava "La Not¬ 

te"... focolaio d’infezione morale 
e ideologica della citta’... dopo che 
fu raso al suolo bisognava far 
uscire il quinto numero, bisogna 

proprio farlo uscire, non si poteva 
tacere, senno’ sarebbe stato il si- ! 
lenzio, ed allora i gruppi comincia¬ 
rono a far casino, un po’ qua in po’ 



la’, allora Gerbino ed io decidem¬ 
mo di passare da Feltrinelli e chie¬ 
dergli se ce lo stampava, lui aveva 
sempre mostrato simpatia, ad 
esempio per la questione dei fogli 

di via, andammo in via Andegari, 
e lui disse che non c’era nessun 
problema, di fare tutto quello che 
volevamo, e con Feltrinelli Gerbino 
andò’ in Sicilia, cosi’ lavorai io al 
quinto numero, si trattava di que¬ 
sto, di prendere il materiale che 
avevano e di farlo stampare nella 
sua tipografia, lui telefono’ alla sua 

tipografia a Sagrate e disse “arriv¬ 
erà’ un certo Gianni de Martino fat¬ 

egli fare quello che vuole”, non vol¬ 

le neanche leggere quello che ave¬ 
vamo pronto, solo che un giorno 
venne da me con un foglietto in 
mano disse “lo ho scritto qualco¬ 

sa... se me la passate" Era una 

sua analisi di cos’era il movimen¬ 

to beat, un’avanguardia disorien¬ 
tata nella mancanza di una piu’ 

generale manovra della sinistra 
che non voleva capire che cosa 
stava accadendo in Italia, 
un’avanguardia perche’ fanno 

uno sciopero, uno sciopero tota¬ 
le contro la società’ dei consumi, 

rifiutano le case costruite dai 
capitalisti, rifiutano le macchine 

costruite dai capitalisti, rifiutano la 
loro visione del mondo, lo sciopero 

totale, questo nella generale 
mancanza di una sinistra capace di 
coagulare e recepire queste is¬ 

tanze di questi strati giovanili, non 

ci fu discussione su questo, a me 
sembro’ interessante e fu pubbli¬ 
cata cosi’ come editoriale accanto 
a “noi di nuova Barbonia" perche’ 
eravamo agnelli e fottuti, che cosa 
era successo, insieme alla denun-| 
da del dima d’intimidazione poli¬ 

ziesca... la polizia Intervenne nel 

momento in cui avevamo preso 

contatto con gli studenti per or¬ 
ganizzare un grande raduno, la 

polizia impedi' l’accesso a questi 
giovani, presidio’ l’autostrada, la 
stazazione Centrale, doveva esse¬ 
re una riunione, incontrarci, con 
studenti, gli anarchici dì Carrara, 
c erano diversi contatti, presi in 
maniera informale, ognuno 
come voleva. non eravamo 
organizzati,andai anche a parlare 
con un dirigente comunista, che si 
chiamava Terzi, io gli dissi “Sono 
un compagno. un redattore di 

dopo f intervento 
della madama. 

Mondo Beat, ci rompono le scatole 
con questi fogli di via”, lui fu som¬ 

mario, generico, non ricordo esat¬ 
tamente, ma ricordo le impressioni, 

fui deluso... I nostri capelli non era¬ 

no lunghi, ma alla “paggetto”, ma 

quella era l’Italia de Gasperiana, 
con i capelli tagliati alla militare... i 

fogli di via erano contestati pero’ 

per la nostra intera pratica di vita, in 
maniera diversa... ì fogli venivano 
dati via per strada... per la campa¬ 
gna stampa soprattutto del “Cor¬ 

riere delia Sera”,... al campeggio ci 
sono stati solo due interventi della 
polizia, uno tre o quattro giorni pri¬ 

ma del repulisti generaale, era una 
mamma, “mamma d’Italia”, che 

si era rivolta alla polizia per cercare 
il figlio che era scappato dal rifor¬ 
matorio. il ragazzo si era nascosto I 
sotto una tenda e non voleva usci¬ 
re... allora la mamma ha chiamato il 
113 e sono arrivate le volanti a sire¬ 
ne spiegate, solo un paio, hanno 
chiesto di entrare, perche’ c'erano 

dei guardiani, spesso la guardia 

la faceva Roccia, oppure c’era 
Cristo, le mamme le abbiamo 

sempre fatte entrare, perche c’era 

un pellegrinaggio dì mamme, di 

padri, alla ricerca dei figli scappati 
di casa, li facevamo entrare, e' 
entrata 'sta mamma e gli disse 

“tornerai al riformatorio” lui rispose 
“lasciami stare” allora il poliziotto | 
strattono’, successe qualcosa, e I 
allora Gesù' disse qualcosa, allora 
lui 0 non so chi prese una bombola 
del gas e la lancio’ verso questi 
poliziotti e cercammo di mandarli 
via. “Avete rotto il cazzo”. Impaz¬ 
zirono, telefonarono, arrivarono i 
rinforzi e furono sparati anche del 
colpi in aria, i ragazzi cominciarono 
a scappare nei campi, a questi col-1 



pi di pistola, questo fu 3 giorni pri- " 
ma... poi il giorno prima ^ 

dell'intervento ci furono degli arti¬ 
coli sul 'Corriere della Sera ’ e sul 

la Notte" dai quali si poteva intui¬ 
re che sarebbero arrivati il giorno 
dopo. Ci sono sempre dei colle- . 
gamenti tra stampa e polizia, e f 
quindi arrivarono all’alba, come ar¬ 

rivano di solito, arrivano sempre / 

all'alba, loro. Cera stato anche un 
giornalista della Notte che era ve- / 
nulo col sacco a pelo, uno giovane ^ 
, un ragazzino, che era li’ con la / 

sua tenda e faceva il beat, e poi | 
scrisse una serie di articoli, “Notizie * 
daH’inferno’’ o “Sono stato anch’io 
airinferno", ho visto quello che 

succede, ho parlato con questo, 
mi hanno detto che si può’ scopare 

sia con le donne che con gli uomini, 

insomma fece un resoconto molto 
colorato, a puntate, della sua av¬ 
ventura in questo campeggio, 

come se avesse vissuto su un altro 

pianeta, parlando per frasi fatte, 
un moralista. Poi c'erano i milane¬ 
si fuori dal campeggio, si volevano 
portare qualche ragazza a letto, le 
chiamavano le ‘ninfette’’, ragazze 
facili... al campeggio c’erano ca¬ 
pelloni e ninfette. In realta’ per i 

tempi si scopava, ma non tantissi¬ 
mo, ma I beat erano per il libero 

amore, era anche omosessuale, 
perche’ si scopava tra ragazzi sen¬ 
za problemi, c'era la bisessualità’, 
cioè’ il segreto dei maschi, i ma¬ 
schi che si toccano, senza esibirlo 
0 dirlo, non erano ancora nati i 
gruppi gay, andava da se’, lo poi 
sono stato con un ragazzo che si 
chiamava Adriano, uno studente di 
Trento, e poi con una ragazza che 
si chiamava Gabriella. un rap¬ 
porto a tre, cosa che scandallz- 

Vittorio Di Russo, 
a destra netta 
foto. con due 
fratelli beat. 

zava gli ex di destra come il Siila 

Ferradini, il quale diceva che lo fa¬ 
cevamo per senso di completezza, 

mica perche’ e’ beat, la nostra era 

una coppia libera e rivoluzionaria, 

invece di trovarla solo nella donna 
l’affettività’, anche l'amicizia si 

può’ sessualizzare ma tutto ciò' 

era a livello pratico, non era teoriz¬ 
zato. ma vissuto, nasceva dalla 
vita insieme, dai coinvolgimenti 
emotivi. Come si viveva al campeg¬ 
gio; si giocava al pallone, si face¬ 

vano gli spaghetti, si faceva il gior¬ 
nale, si prendeva il sole, c’erano 

le ragazze in bikini. I milanesi 
prendevano il 24 e si assiepavano 
e pagavano anche alle volte e di¬ 

cevano “fammi entrare ti do 50 
lire’’ per vedere le ragazze in biki¬ 

ni... di come ce ne facevamo 
poche tanto e’ vero che la polizia 
al campeggio non trovo’ nulla... e il 
fumo lo portavano i ragazzi che già’ 
viaggiavano in Afganistantan, in 

India, in Turchia soprattutto stra¬ 
nieri... C’era un ala ideologica, per 
cosi’ dire, che erano quelli di Onda 
Verde, tendenza situazionista... I 
veri beat erano quelli senza la 
casa, chi viaggiava, chi Invece sta- 

La copertina di URLO-GRIDO- 
BEAT, la risposta dei beata piu 
radicati aita fettrinettizzazione di 
Mondo Beat 

va in casa e teorizzava erarx) 
quelli che noi chiamavamo col- 
laboratori esterni... lo sono scap¬ 
pato di casa... prima ho strappato 
la tessera della FGCI, poi ho ab¬ 
bandonato la scuola, perche’ vole¬ 
vo viaggiare, ho girato per l’Europa, 
Parigi, Londra. Germania, Firenze 
dove ho letto i primi numeri di Mon¬ 
do Beat. A Milano Incontrai Gerbi¬ 
no alla Cava, e lui disse "sei arri¬ 
vato ai momento opportuno, ti oc¬ 
cuperai di Morìdo Beat, lo mi occu¬ 
però’ della piazza”, perche’ alla 
piazza c’erano le manifestazioni 
contro I fogli di via, disse “non ne 
posso piu’ di questi stronzi” era 
uno d’azione. 
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Milano, Ticinese, Il quartiere bom¬ 
ba ad orologeria, la contraddizio¬ 
ne. la storia del movimento, la spe- 
culazlone, le aggregazioni 
spontanee e creative, I blindati, I 
tossici (vedi Decoder n.1). Nel 
giugno 1988 un’allargamento di 
un'occupazione vecchia di 13 an¬ 
ni .In Via Conchetta n.18. diventa 
un'esperimento di autogestione 
anni '90. SI era capito sin dall’Inizio 
che quel posto, nel mezzo della 
zona del locali "falsi alternativi", 
con II cortile Interno aveva poten¬ 
zialità. Nessuno si sarebbe imma¬ 
ginato che intorno ad esso si sa¬ 
rebbe formata, spontaneamente, 
un'aggregazione di un tipo assai 
particolare, In pochissimo tempo. 

Conchetta e’ contro I gruppettari, 
chi cl ha tentato ha fatto bruttissi¬ 
ma figura. Conchetta e’ l’apertura 
e la trasversalità, l’assemblea di 
100 persone, soggetti anarchici, 
soggetti autonomi, soggetti punk, 
rockers, rappers, graffitlsti, cattivi 
soggetti. Insegnanti e cattivi stu¬ 
denti, età’ dal 15 al 65 {ciao Fer¬ 
nando). Il casino ed il dubbio. 
Aperto ogni sera e pieno di gente, 
fino alle 6 di mattina. Subito musi¬ 
ca, baretto, calcetto. 
Subito contro-eroina; se 6 fatto 
non entri, se domani ritorni non 
fatto entri. Non esiste un servizio 
d’ordine. Estate e feste: colore 
party, gavettone party, graffiti par¬ 
ty dentro e fuori In strada. Contem¬ 
poraneamente nascono sala vi¬ 
deo, officina di elaborazione e 
riparazione motociclette, sala gra¬ 
fica, distribuzione materiale auto¬ 
prodotto, gruppi che lavorano su 
problemi politici specIflcl.Autunno 
ed assemblee. Al momento giusto 
si passa all’azione. Dopo aver su¬ 
bito per 3 anni la presenza delia 
polizia o degli spacciatori sulla no¬ 
stra piazza preferita (S. Eustorglo) 
decidiamo di fare due feste per due 
sabati consecutivi, col nostro sti¬ 
le, non autorizzate, giradischi e 
T.V. nella strada, la birra, I volanti¬ 
ni, si balla, si fanno graffiti lungo 
un muro di 200 metri. 1000-1500 
persone la polizia non fida ad In¬ 
tervenire e controlla da lontano. Il 
sabato dopo cl riproviamo, stavol¬ 
ta arrivano, ma siamo troppi e trop¬ 
po decisi, di ir non cl muoviamo e 
continuiamo a fare la festa, la gen- 
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RIDE HARD CAVALCA DURO, dopo circa 
3 anni di tiirtX)lonto avventuro riesco ad 
uscire questa fottutissima motozine, che non 
e' solo una 'zine, ma respressione delle 
vibrazioni, vibrazioni che escono dalla mente 
e scivolando sulle cromature delle forcelle 
entrano nel cuore semplice e sensibile ad 
ogni differenza di scoppio, correndo come 
un cavallo sbizzarrito o mantenendo tese 
le briglie del motore. 

E' dall' odio per le moto costruite in se¬ 
rie e dair amore per le lunghe forcelle 
che nasce RIDE HARD 

La tua motocicletta deve essere solo tua, 
modificata da te secondo la tua personalità' 
partendo dall' assetto e finendo ai bulloni 
che tengono la targa. 

Fuckin' Japan! 







Óax (jftll^KYwRoeKvRoU. 
BORN TO BE WILD 

Get your motor running 
head out on thè highway 

looking for adventure 
and whatever comes our way 

Yeah darling we're gonna make it happen 

iake ine worid in a iove embrace 

tire all of your guns at once and 

explode into space 

I like smoking lightning 

every peal of thunder 

racing with thè wind 
and thè feeling that l'm under 

Like a trae nature s child 

we were bom bom to be wild 
we can dimb so high 
I never wanna die 

Bom to be wild 
Bom to be wild 

NATI PER ESSERE SELVAGGI 

Fai correre la tua moto 
fuori di testa sull'autostrada 

a cercare l'avventura 
e qualunque cosa capiti sulla nostra strada 

Si cara noi lo faremo 
prenderemo li mondo in un abbraccio d amore 

daremo fuoco a tutti / tuoi cannoni in una volta 

ed esploderemo nello spazio 

Mi piace fumare il lampo 

ogni rombo di tuono 

correre con il vento 
e sentirmi come sono 

Come un vero figlio della natura 

siamo nati per essere selvaggi 
possiamo salire cosi' in alto 
non voglio morire mai 

Nati per essere selvaggi 
Nat! per essere selvaggi 
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MEILO STESSO ISTAMTE ^ 



i,L calar DELCA 
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,RAN CAMMIMARE 

: coti ÙLI ANIMI 
IRMAI PLACATI, 
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COriQUiSTEREHO fi MOnOd 

E affermeremo lo STRA, 
POTERH ARIANO sulle 

MASSE DEóEttEAATE E i 
IRROTTE!!! 

Scoppia la GvmA 

EfiI PIMENTICANO 

PI LUI . 

PER lo AMMl SI fiume ' 
ESCW6IUAMEI1TE DEL 
PESCe'FLIPPoTRIPTO'Jcosi 

DEITO PER LF sue LAPWTA' ^ 

ALLUCI Mooeffe. 
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^CHE QUESTA SIA LA MOSTRA 
Risposta aqueoi che oubitaho - 

A COLORO CHE PE/ISAflO «ME LA 

DEMOCRAriA ABBIA COtICLVSO À 

IL SUO COMPITO ///... 

dovunque si TR0Vl>J 
IL MORTALf SPETTRO \ 

( PEUA tirannia • •• 1 

LO SPIRITO PE6LI UOMINI ! 

LIBERI ...• orgogliosi j 

E UNITI LO SCACCERAyl 

^ lontamo '.'.' _^i 

fCOM^HlBoUe 
/A VoRBGItie 

[p/ÌODOm MUOj 
V SCOPPtO/.^^ 

t^uTTO co e PovuTo probaS 
'bilmehth ai NAuSEABONPI 
.LIQUIDI che inventava 

QUEL mzzo PoTTORE > 
NAZISTA ! >1 

QUALCHE GIORNO DOPO,TUTTO > • 

E'tranquillo. >V- 
GLI ZOMBI sono TORNATI >;. • 

nelle loro tombe e X’.’/• 
ORA Riposano TRAN- 
QUILLI. GLI ALIENI 
Sono FUGL^ITI , DISGUSTATI ^ 
palla pemenza terrestre < 
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SECOMDI 6ARÓ \ 
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DEFlCl£HT£/y 

HI SEMTO LA >y^l5ro, I RESIDUI D'ACIDO \ 
TESfA COME SVUOTATA! ! 
DA UN VIRUS I QMICOSA DI TERRIBILE,\ 

MALIGNOiVEDO SVASTICHE OVVHQUE'J^ 
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LEI HALLO sguardo L’OSI lhTIK|0 = 
RITO GRAblteBBE OHATAEiA D^L 

H'O bOLClSSlHO THe^ 

0H.'GRA2l£,£ ..5CUSI 5AfREBBE Hl^A 
ItlDICARMl LA ROTTA CHE HA PRESO 11^ 

, battello del CAfìTArtO ^ j- 
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AMCOPA E MEkJMÌ a sapere CHE ERO RICERCAVO. VOLLI RIAVERE 
Il tuo VECCHIO BUS, CHE O&Mi ùlORMO pd PORTAVA FUORI bAL C(R. 

COAJbARlO^ HA KJEL HEhJTRELO 
SCORSI, IL BUfO CALO", HIF9.0WISA 
LA LVfJA l~(l SI P/A/^Td fUEL VISO 
£b IO HI ACóORSI CHE II SUO STAKIC 
OCCHIO MOR\yAl>\CATARRATTA 
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HAI XHTirO CEf£A tLCA, 
PirAMO, <?UAL£ HALEpe T. 
TA SfHTEHM HA RERMES-- 
SO CHE AmirASSeSIfJ 

QUI ? 

OH/ FOgSE SI £ fEjCSO 
ALL'iMSA^fA DI TUTTO 
rotolahcjo 6i0 REP 
LA RiPA SCOSCESA.. 

J- 

E noi LO LAHCIEREMO 610 
PE? IL roazo, PER ILTRErfEUbO 
fDa20,AH ft3N/ERO IU.OSO LUI 
HOH c:ohtr.ou,a HULLA ... 

EHI.'mtSJEOR, CHE HE 
Dice DI UH TRESSETTE? 

AH, HO, HOH E LA Sl^HO. 
RA ABSAHDOHATA, CHE 

Mi ftJRTCRA' A SrARE 

Ai-<WUOC0,fERCHÈ PlO 
■SVELTA SARA' LA MIA HAHO, 
'che rAóue'RÀ i^uoi CAr 

‘ pelli, il óioetio CHE 
IHCSOHTReed (L CAPirAHO... 



NON TUTTI IMOSTRONI VENGONO PER NUOCERE 

L’uomo ha da sempre dovuto ave¬ 
re a che fare con la precarietà del- 
l’eslstere. Senza arrivare alle pro¬ 
blematiche dell’uomo primitivo, 
basta pensare a quelle, abbastan¬ 
za lontane Idealmente ma comun¬ 
que ansiogene che ancor oggi af¬ 
fliggono le società contadine, 
come la grandine, le gelate e slmi¬ 
li: al massimo si può ottenere un 
indennizzo statale ma il raccolto va 
perduto senza via di scampo. Su 
questo argomento, da che mondo 
è mondo tutti hanno scritto, detto 
o fatto qualche cosa: i filosofi han¬ 
no proposto stili di vita i più diver¬ 
si e imbarazzanti per sopportare di 
campare In questo modo assurdo: 
o spiegarci come pensare a certe 
cose ma non ad altre. La scienza 
spende decenni e miliardi per cer¬ 
care l’uno, senza cavare il prover¬ 
biale ragno dal buco: evidente¬ 
mente ci deve essere qualcosa di 
sbagliato da qualche parte. Ebbe¬ 
ne, noi ci chiediamo, cosa fa il cit¬ 
tadino medio per superare l’ango¬ 
scia prodotta dalle quotidiane 
frustrazioni?. L’esperienza comu¬ 
ne ci fa dire che è l’amore la spin¬ 
ta che fa andare avanti il mondo; 
anche le ansie di chi ha visto il de¬ 
naro In veste di fanciulla/o hanno 
l’amore come fionda. E non parlia¬ 
mo poi del lavoro/scuola/famiglia, 
altre inesauribili miniere di afflizio¬ 
ni, paranoie e minchlate di ogni 
specie: quando ci sono è perché ci 
sono, quando non ci sono perché 
non cl sono. E ci accorgiamo che 
sempre più gente è devota di Bac¬ 
co (tabacco e Venere sono in ga¬ 
lera da un po’) e in questi tempiet¬ 
ti di culto, si possono osservare 
finalmente visi sorridenti su cui un 
bel rosa-mosto prende II posto del 
classico grigio-milano.l biblici 
amicl-che-tacclono qui si blocca¬ 
no e scoprono personalità che 
mai e poi mai avresti detto: l’amica 
congelata da sempre, almeno 
quando è con te, qui parla: tornia¬ 
mo Indietro di qualche riga e rive¬ 
diamo il problema: cari liberi pen¬ 
satori di ogni epoca e di ogni 
credo, siete proprio sicuri che la ri¬ 
sposta ai mille mali mentali di ogni 
popolo ad ogni latitudine sia nel 
sillogismo di Aristotele; o nel "co¬ 
nosci te stesso" di Socrate: o nel 
chissàcosa di vattelapesca?. Ana¬ 
lizzate bene I grafici della produzio¬ 
ne vinicola: in eterno aumento: i 
quadri vendita delle case farma¬ 
ceutiche specializzate In psicofar¬ 
maci ciclicamente In super-attivo; 
e che dire del contemporaneo 
crollo delle vendite di mazzi di fiori 

e anticoncezionali assortiti?. Ecco 
la risposta!. L’uomo risolve I suol 
più gravi problemi esistenziali con 
una buona bevuta. E giunti alla 
soluzione del quesito potremmo 
fermarci ma i virus del progresso 
e della scienza si sono imposses¬ 
sati di noi (quello dell’AIDS non 
ancora) e vogliamo dirvi tutto quel¬ 
lo che il mercato offre per risolve¬ 
re "il problema". Ero, crak e simili 
sono ormai alla portata di tutti, non 
ci dilungheremo pertanto su di lo¬ 
ro: vogliamo però ringraziare di ve¬ 
ro cuore chi ne ha permesso e dif¬ 
fuso l’uso e il mercato. E 
sinceramente II grazie vorremmo 

dirvelodi persona: ma non ne man¬ 
cherà l’occasione, state tranquilli. 
Poi c’è l’hashlsc che rimbambisc, 
delizia e voluttà di elementi spes¬ 
so semidementi che forse non ne 
hanno capito l’uso. Adesso, con I 
russi che se ne vanno dall’Afganl- 
stan, si profila un periodo d’oro per 
la Pizia e noi, anche se (è il caso 
di dirlo) quando aumenta il consu¬ 
mo spesso la qualità ne risente. 
Ma il pezzo forte ò costituito dagli 
psicofarmaci: dopo la legge 180, 
(che non ha messo I matti In liber¬ 
tà bensì ha messo "dentro" tutti gli 
altri) sopravvivono solamente 
sparute tribù che ne usano a sco¬ 

po terapeutico: costoro fanno 
quadrato In circoli esclusivissimi e 
temono il contagio da parte della 
stragrande maggioranza dei con¬ 
sumatori, che sono dediti alle pa¬ 
sticche unicamente a scopo volut¬ 
tuario. Il mercato. Infatti, è In grado 
di soddisfare tutte le esigenze an¬ 
che le più minimaliste: a parte am- 
fetamlne e derivati, che anche se 
sono state ritirate dal commercio 
dispongono di un sistema di pro¬ 
duzione e vendita diretta molto raf¬ 
finata, grossi passi avanti sono 
stati fatti con le benzodiazepine: il 
mai abbastanza lodato Roipnol 
accompagnato con un po’ d’alco¬ 
ol, è in grado di sciogliere i più te¬ 
naci freni inibitori, farti passare 
una fantastica serata e il mattino 
dopo non lasciarti alcun ricordo di 
tutto quello che hai fatto. Sconsi¬ 
gliamo dosi elevate, salvo per l'ul¬ 
timo viaggio. Il Valium ha fatto epo¬ 
ca, in gocce e in fiale; gustoso per 
via rettale. Ma il Premio Badile va al 
Vatran: in dosi variabili a piacere 
produce la stessa identica sensa¬ 
zione di una badilata sul coppino; 
piacevole per agitati in vena di 
sensazioni nuove (calma). Dei mi¬ 
nori, come Tavor e simili parlere¬ 
mo in una prossima puntata. Tra gli 
psicofarmaci Maggiori o antipsi¬ 
cotici la palma va al Serenase, in 
grado di offrire sonno a volontà e 
un assoluto rincoglionimento per 
gran parte della giornata succes¬ 
siva: l’unica condizione è non es¬ 
sere schizofrenici o soffrire di allu¬ 
cinazioni nel qual caso, siccome 
funziona, ne trarrete solo un bene¬ 
ficio e quel minimo di sraglonevo- 
lezza che permane in voi andrebbe 
sciupata.Tra gli antidepressivi ri¬ 
cordiamo Il Laroxyl, da solo e in as¬ 
sociazione, che a piccole dosi ha 
lo stesso meccanismo d’azione 
della cocaina; ne potenzia quindi 
gli effetti e può anche sostituir- 
la:per liberarsi dall’eroina bastano. 
Invece, 2 compresse di Tript-oh al 
giorno. Curioso, no?. Concludia¬ 
mo questa carrellata esistenziale 
con una raccomandazione: giova¬ 
ni e non metropolitani tenetevi 
strette le vostre angosce, non la¬ 
sciatevi fregare da chi vi propone 
paradisi naturali: un mondo nuovo 
si può aprire davanti a voi se solo 
avete la curiosità e la voglia di 
sbattervi fino in farmacia: una goc¬ 
cia, una fiala, qualche compressa 
ed entrerete in queirimmensa pol¬ 
veriera che è la vostra psiche, la 
vostra vera natura. Ma affrettatevi 
può esplodere da un momento al¬ 
l’altro!. 
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ICONOCLASTIA 
La prima guerra per il controllo 

dell’Immaginario popolare 

La scelta di un argomento cosi’ ap¬ 
parentemente distante e 'strano' 
dalla vita di ogni giorno quale e’ In- 
dubblamente l’Iconoclastlsmo, 
pone Indubbiamente la questione 
del perche’ venga focalizzata l’at¬ 
tenzione proprio su questo tema. 
Innanzitutto chiariamo I termini, 
perlomeno, linguistici che si ritro¬ 
veranno nel corso deH’argomenta- 
zione. 
Con la parola Iconoclastlsmo s’in¬ 
tende abbastanza precisamente 
un movimento religioso che dal 
726 airsis intese spezzare, di¬ 
struggere con furia tutte le Imma- 
glnl sacre che adornavano le 
chiese cattoliche di allora, le quali 
furono difese da un fronte di resi¬ 
stenza proimmagini sacre, chia¬ 
mato iconoduiismo. 
Raccontiamo, seppur brevemente, 
la storia con ordine. 
Nel 726 Leone IH della dinastia 
Isaurica, imperatore di 
Bisanzio, diede ordine al proprio 
luogotenente di staccare dal fron¬ 
tale del palazzo di Bisanzio la gran¬ 
de croce raffigurante ii Cristo. 
Questa immagine rappresentava, 
da una parte, il fondamento sim¬ 
bolico stesso deH’autorita’ Imperia¬ 
le bizantina, la quale, come e’ 
noto, (ereditandola dalla tarda tra¬ 
dizione romana) aveva operato 
sostanzialmente una Identificazio¬ 
ne tra potere terreno ed autorità’ 
divina, e dall’altra rappresentava il 
fenomeno appariscente di do’ che 
veniva inteso allora come culto 
popolare. 
Un po’ similmente a quanto sta ac¬ 
cadendo oggi in America, paese 
nel quale le diatribe religiose stan¬ 
no assumendo sempre piu’ un 
ruolo centrale nella vita quotidiana 
e nella discussione politica, cosi’ 
anche a Bisanzio poteva accadere 
che si andasse - secondo testimo¬ 
nianze effettive dell’epoca - a chie¬ 
dere dal fornaio del pane e ci si 
sentisse rispondere intorno alla tri¬ 
nità’ divina, con dotte disquisizioni 
intorno agli errori teologici dei ne- 
storlano o del paullclanl. 
Tale era l’atmosfera culturale nella 
quale prese corpo l’atteggiamen¬ 
to Iconoclasta promosso dagli Im¬ 
peratori isaurici. 
Immediatamente il popolo minuto 
bizantino reagi’ con violenza alla 
profanazione ed uccise il luogote¬ 
nente incaricato di una rimozione 

cosi’ impopolare. Ciò’ pero’ non 
potè’ arrestare l’intero movimento 
di rifiuto delle immagini sacre, il 
quale a partire da quel momento, 
ebbe per circa un secolo una so¬ 
stanziale egemonia teologico;po- 
lltica in quella che allora era la 
regione piu’ ricca e maggiormen¬ 
te cristianizzata del mondo cono¬ 
sciuto. 
Nella decisione di Leone 111 con¬ 
fluirono ragioni plurime per origi¬ 
ne e finalità'. In primo luogo 
evidentemente ragioni di tipo teo¬ 
logico, nrìa anche furono compre¬ 
senti questioni di tipo 
economico-sociali, cosi’ pure ra¬ 
gioni di ordine strategico- militare. 
Vediamole, seppur brevemente, 
con ordine: 
A) Gli iconoclasti citarono, a pro¬ 
pria giustificazione, innanzitutto il 
famoso divieto antico testamenta¬ 
rio, rintracciabile in Esau’, nel 
quale si afferma che del Dio non si 
sarebbe fatta nessuna immagine. 
A do’ fu collegata dal teologi Ico¬ 
noclasti la sostanzialmente Incon¬ 
testata tradizione dei primi secoli 
di vita del cristianesimo, durante i 
quali fu quasi sempre data di Dio 
e del Cristo una rappresentazione 
puramente simbolica e mai trami¬ 
te immagini figurative. Secondo al¬ 
cuni storici, in particolare Grabar, 
e’ intorno al lll-IV secolo che co¬ 
mincia a registrarsi un’inversione 
di rotta su questo, per allora, spi¬ 
nosissimo campo che e’ la raffigu- 
rablltta’ del divino, probabilmente 
do’ fu dovuto alla orientalizzazione 
del concetto di imperio, che av¬ 
venne dapprima con Diocleziano 
e quindi con lo stesso Costantino 
I, il quale utilizzo’ dei monogrammi 
linguistici, completamente inven¬ 
tati, per rappresentare il Cristo. 
Con concezione orientale dell’Im¬ 
perio di indica una sostanziale 
identificazione del potere terreno 
con quello ultramondano, ele¬ 
mento di mediazione e parlante tra 
il Cristo e gli uomini. Conseguen¬ 
za di questa idea fu ad esempio la 
sacralizzazione della figura dell’im¬ 
peratore, il quale comincio’ ad es¬ 
sere adorato, in tutti i luoghi ufficiali 
dell’Impero, anche tramite imma¬ 
gini raffiguranti l’imperatore stes¬ 
so. 
B) seconda argomentazione ico- 
nodasta - Il culto delle immagini 
viene visto come adorazione di 



materia morta, Inanimata ed op¬ 
posta al vero culto dell’adorazione 
In spirito ed In verità’. Dietro a do’ 
vie e’ l’Idea dell’Immagine secondo 
Il modello greco-antico: di ripro¬ 
duzione senza difetto del modello 
originarlo, nel quale l’oggetto di 
raffigurazione deve essere real¬ 
mente presente e vivo. In sintesi 
l’Immagine viene concepita come 
consunstanziale (fatta della mede¬ 
sima sostanza) al modello rappre¬ 
sentato. L’Immagine e II modello 
vengono cosi’ Identificati, legati a 
doppio legame. In una misura qua¬ 
si magica. 
E’ evidente che, percorrendo que- 
.sto tipo di argomentazione, se da 
una parte l'immagine deve essere 
consunstanziale al modello rap¬ 
presentato, e al contempo il mo¬ 
dello viene Inteso In maniera 
negativa, e’ chiaro che l’Immagine 
stessa apparirà’ come portatrice 
di elementi negativi. Si arriva cosi’ 
a definire la terza argomentazione 
utilizzata dagli ambiti di fede icono¬ 
clasta. 
C) Alla base della svalutazione del 
modello risiede la ben piu’ fon¬ 
dante svalutazione della materia. 
Derivata nella tradizione cristiana 
dal pensatore del III secolo d.c. 
Origene (il quale fu crocevia coltis¬ 
simo della tradizione neoplatoni¬ 
ca, unita al sincretismo religioso 
del periodo), questa teoria affer¬ 
mava che il corpo fosse da inten¬ 
dersi al piu’ come involucro 
inessenziale al bene che l’uomo in 
realta’ porta con se’: l’anima. 
Il corpo viene concepito come vei¬ 
colo di cui l’uomo, prima o poi, si 
dovrà’ disfare e - quindi - la rappre¬ 
sentazione di esso (modello del¬ 
l’immagine) Sara’ raffigurazione di 
qualcosa che, in vita, assolve ad 
un ruolo negativo, giacche’ impe¬ 
dente Il ricongiungimento con il 
sommo bene, con la trascenden¬ 
za. L’Immagine sara’ perciò’ riferi¬ 
ta a qualcosa di Intrinsecamente 
negativo (il corpo) e quindi non re¬ 
ferenziale a ciò’ che veramente 
conta per l’uomo: la sua essenza, 
l’anima. 
Il tutto si può’ quindi sintetizzare 
con l’espressione: 'Tu hai dipinto 
l'Immagine morta di un morto'. 
D) La quarta tesi Iconoclasta si ri¬ 
collega strettamente a quanto In 
precedenza abbiamo riferito. Non 
e’ possibile circoscrivere chlara- 
rriente l’Immagine divina tramite 
l’Immagine. La raffigurablllta’ del 
Cri^o e’ perdo’ sacrilega, giac¬ 
che’ non e’ la sua corporeità’ a far 
si’ che egli fosse divino, ma il con¬ 
trario. Il volto di Cristo e’ Il volto 

personale del Cristo, non quindi il 
volto della divinità’. 
Queste tesi, che ricaviamo dalle 
confutazioni cristiane dell’lcono- 
clastismo, polche’ gli ortodossi 
non appena vinsero ben si preoc¬ 
cuparono di cancellare ogni testi¬ 
monianza di fonte avversa che po¬ 
tesse contrastare ogni operazione 
di riconferma Iconodula, furono 
elaborate in particolare dal figlio di 
Leone III: Costantino V. Questo 
dato conferma, del resto, l’Intrinse¬ 
ca correlazione tra ruolo Imperla¬ 
le e funzione teologica presente in 
quei secoli In Bisanzio. 
Gli iconoduli, gli adoratori delle im¬ 
magini sacre, risposero viceversa 
con tre tipi di argomentazione. 
A) In primo luogo le icone, contra¬ 
riamente alla tradizione immedia¬ 
tamente successiva alia morte di 
Cristo, vengono considerate pro¬ 
pedeutiche, pedagogiche per il 
culto. Ciò’ nonostante la coerente 
accusa di parte avversa che iden¬ 
tificava nel culto delle icone un so¬ 
stanziale ritorno nell’alveo del culto 
idolatra e pagano, tanto negato dal 
cristianesimo primitivo. 
La teoria pedagogica dell’immagi- 
ne, pur aH’interno di una sostan¬ 
ziale teoria deH’immagine stessa, 
era già’ in nuce indicata da Plato¬ 
ne nella Repubblica (negli stessi 
termini verrà’ ripresa poi da Cam¬ 
panella nella Citta’ del sole; sui 
muri esterni della citta’ dovevano 
essere dipinti episodi edificanti e 
formativi a prò delle giovani gene¬ 
razioni). 
Questa linea verrà’ successiva¬ 
mente ripresa e accentuata dopo 
la vittoria dell’ortodossia, e forme¬ 
rà’ uno degli assi centrali di indot¬ 
trinamento cultuale del medioevo 
cristiano. Grazie a questo verrà’ 
accentuata la ritualizzazione della 
fede, il controllo esercitato social¬ 
mente, l’esternizzazlone della pro¬ 
pria fede (al contrarlo di altre 
religioni quali infatti l’IsIam e molto 
piu’ tardi il Protestantesimo, che 
non casualmente posero come ful¬ 
cro della propria religiosità’ l’Inte¬ 
riorità’ e correlatamente la 
negazione dell’uso delle Immagini 
sacre). 
In sintesi quindi l’Immagine come 
luogo socializzante al fine del con¬ 
trollo. 
B) La seconda tesi Iconodula pog¬ 
gia piu’ su un argomento propria¬ 
mente teologico. E’ l’Ipotesi della 
consunstanziallta’ delle due natu¬ 
re; divina e umana in Cristo. La na¬ 
tura umana di Cristo e’ 
l’eplfonomeno corporeo, l’aspetto 
umano del divino che ha scelto di 

apparire in questo modo per poter 
essere tra noi. Quindi non si ac¬ 
centua piu’ l’aspetto negativo del¬ 
la corporeità’ ma la si mette In 
risalto positivamente come aspet¬ 
to corporeo della divinità’. Si ac¬ 
centua perciò’ l’intimo legame di 
corpo/spirito di Cristo e conse¬ 
guentemente si viene ad esaltare 
la funzione di Cristo come media¬ 
tore tra il divino e l’umano. Si fissa 
perciò’ in questa maniera un aitro 
dei punti dottrinari fondanti i’orto- 
dossia cattoiica: ia tesi dei Dio me¬ 
diatore. 
Quindi i’immagine porta in se’ 
un’impronta deiia natura divina di 
Gesù’. 
C) Legato alla seconda tesi si vie¬ 
ne ad esaitare rispetto aiia tradi¬ 
zione antecedente, ii probiema 
deiia carne deiia divinità’. La cor¬ 
poreità’ dei Cristo viene messa in 
evidenza, chiaramente, ai fini dei¬ 
ia sua raffigurabilita’ in immagine 
(fermo restando i’idea di immagi¬ 
ne come copia perfetta dei modei- 
io originario). 
E’ significativo segnaiare, pero’, 
come accanto a questo porre in 
evidenza ia carne dei Cristo, si im¬ 
pone nel Medio Evo cristiano la 
tendenza ad una sostanziale svalu¬ 
tazione dei piacere corporeo per i 
comuni mortali. Il modello pedago¬ 
gico imposto sara’ quello del san¬ 
to, del perfetto, del puro; modello 
quindi sostanzialmente in antitesi 
rispetto a quello ben piu’ tempera¬ 
to e conciliativo proposto dall’an¬ 
tagonista IsIam. 
D) Una quarta sulla funzionalità’ di 
accesso al divino tramite l’icona 
non e’ stata propriamente espres¬ 
sa nel periodo storico in esame, 
ma di molto successiva. La si tro¬ 
va esposta in Florenskij. Essa af¬ 
ferma che l’icona rappresenta il 
luogo di passaggio dal mondo del 
visibile a quello dell’invisibile: luo¬ 
go che permette la transizione dal- 
lo stato fenomenico ad un 
presunto mendo essenziale. 
Questa tesi verrà’ ripresa in ambiti 
successivi dalla tradizione orto¬ 
dossa di parte russa. 

Accanto a queste tesi di carattere 
ideologico agirono nella contro¬ 
versia in questione anche altre ra- 
gioni di ordine 
economico-sociale. Vediamole 
con ordine: 
A) Una prima ragione che spinse 
Leone Ili al provvedimento contro 
le immagini sacre fu indubbiamen¬ 
te la paura dell’espansione islami¬ 
ca. Come e’ noto gli arabi in quel 
periodo riuscirono ad ovest ad ar- 



rivarefino In Francia (Portiers-Car- 
lo Martello) e ad est riuscirono a 
stringere In assedio la stessa capi¬ 
tale dell’Impero Bisanzio, dopo 
aver schiantato II plurisecolare Im¬ 
pero sassanide In Persia. La mi¬ 
naccia era grave, ma al tempo 
stesso II peso militare dell’Impresa 
fu sostenuto quasi esclusivamen¬ 
te dal thema orientali (l’organizza¬ 
zione militare territoriale In cui era 
organizzato l’Impero d’oriente). 
Ebbene gli Imperatori Isaurlcl - al¬ 
l’origine capi militari del thema 
anatollcl del sud - furono partico¬ 
larmente sensibili al prodursi di al¬ 
cuni cambiamenti Ideologici nelle 
proprie terre di origine, ormai sot¬ 
to continua pressione da parte del¬ 
l’arrembante IsIam. Il quale IsIam, 
come e’ noto, ha sempre negato la 
raffigurablllta’ del divino, cosi’ co¬ 
me d’altronde storicamente e’ sta¬ 
to per ogni sensibilità’ di origine 
slrlaco-mesopotamica. 
La necessita’ di una scelta di tipo 
Iconoclasta fu essenziale, da que¬ 
sto punto di vista, al mantenimen¬ 
to del consenso sociale e del 
potere. 
B) Ciò’ che avvenne fu quindi un 
sostanziale rivolgimento degli 
equilibri interni tra I popoli compre¬ 
senti nell’Impero. SI assistette a 
sempre un maggior peso del po¬ 
poli orientali su quelli ellenici negli 
equilibri di potere. 
C) Una terza ragione, che si lega 
strettamente a quanto prima si so¬ 
steneva sul cambiamento degli 
equilibri Interni, vede il forte tenta¬ 
tivo del monacheSimo ellenico di 
porsi come egemonico e condi¬ 
zionante la stessa gestione del po¬ 
tere Imperlale. 
Al contrarlo di quanto avveniva 
contemporaneamente in Occiden¬ 
te ii monacheSimo orientale era dl- 
fattl presente nel sociale e come 
luogo di produzione teorico-teolo¬ 
gica, e come organizzazione pro- 
duttlvo-commerclale, e come 
punto di riferimento nelle diatribe 
teologico-soclall. Lo spostamento 
degli equilibri Interni del potere In 
Bisanzio aveva come obbiettivo 
Immediato la limitazione del sem¬ 
pre piu’ Invadente potere monaca¬ 
le. 
Quali gli schieramenti In campo? 
Dalla parte Iconoclasta combatte¬ 
rono: gli Imperatori, I militari, gli 
strati alti della società’ e II partito 
azzurro (i partiti si dividevano In 
vari colori a seconda del posto oc¬ 
cupato dagli schieramenti nelle 
gare del circo), I popoli medio- 
orientali. 
Sul fronte Iconodulo si segnalano, 



viceversa: i monaci, i poveri e gli 
strati bassi (ceti questi legati, per 
ragioni di sopravvivenza, a filo 
doppio alle offerte e all’aiuto elargi¬ 
ti dal monaci), le donne, I popoli di 
tradizione ellenica. Il partito verde 
del circo. 

CONSEGUENZE DELLA VITTO¬ 
RIA ORTODOSSA IN BISANZIO 

"Uuomo davanti aH’icona e’ come 
l’angelo di fronte alla luce divina" 
A) Si riprende come se nulla fosse 
Il linguaggio iconografico prece¬ 
dente airiconoclastlsmo, ponen¬ 
dosi quindi come centrale il 
problema del mantenimento della 
continuità’ Iconografica e portan¬ 
do cosi’ a sistema accettato, e 
quindi facendoli diventare cliches, 
alcuni modelli di raffigurazione 
propri del periodo giustinianeo. 
B) Inizialmente, coerentemente 
con la teorizzazione dell’Immagine 
della tradizione tardo ellenistica, si 
tende a trattare la raffigurazione ai 
fine di permettere la contemplazio¬ 
ne, estatizzazione dei fedeli. Solo 
in un secondo momento si accen¬ 
tuerà’ la dimensione pedagogica 
sull’utilizzo dell’Immagine. 
Quali i cliches impostisi in questo 
periodo? 
-Voltodi Cristo: viene “fissatode¬ 
finitivamente in un tipo di volto paf¬ 
futo, dalla barba abbondante e dai 
capelli lunghi, secondo una for¬ 
mula che voleva evocare insieme il 
Padre e il Figlio". Probabilmente 
ciò’ fu la conseguenza prassistica 
di un indirizzo rintracciabile già’ 
nel Nuovo Testamento, e specifi¬ 
catamente in Giovanni “Colui che 
vede me, vede il Padre mio". Co¬ 
me e’ noto del volto di Cristo alme- 
no fino al lll-IV secolo la 
rappresentazione usuale e’ stata 
quella di rappresentarlo con l’ef- 
figge del pastorello (di anime e 
quindi anche senza colpe, inge¬ 
nuo). 
- Si da’ una prima raffigurazione 
degli apostoli di Cristo 
-Vengono mutuati dall’iconografia 
tardo-imperiale romana e l’Imma¬ 
gine della Vergine, la quale viene 
ad assumere sempre piu’ il ruolo 
intercessivo a prò deH’umanita’ 
verso il divino, e la Delsis (o pre¬ 
ghiera), dove alla madre di Dio vie¬ 
ne aggiunta la figura di 
S.GIovannI Battista, entrambi 
adoranti Cristo, generalmente 
collocato in trono (Immagine que¬ 
sta di discendenza Imperlale). 
Sono due cliches, questi appena 
indicati, che assumeranno sempre 
piu’ Importanza nella storia Icono¬ 

grafica cristiana. Essi accentuano 
la funzione del Cristo e del suo en¬ 
tourage In senso mediativo tra 
umanità’ e mondo divino. Il proble¬ 
ma dell'Intercessione aprirà’ del 
resto, successivamente, ma non 
poi piu' di tanto (un secolo circa 
dopo). Il problema dell’attenzione 
alla percezione dell’Immagine In 
senso pedagogico-educativo. 
- Aspetto e figurazione standard al¬ 
la figura angelica, cosi’ come e’ da 
noi conosciuta. Una maggiore 
estensione neH'utlllzzo di questa si 
avra’ a partire dal X secolo. 
- Scene evangeliche piu’ Importan¬ 
ti 
- Immagini allegoriche dell’agnello 
pasquale 
- Imposizione del monogramma di 
Cristo (quello Inventato da Co¬ 
stantino I, per Intenderci) 
- Prime trattazióni del Giudizio Uni¬ 
versale. Esso verrà’ stabilmente 
definito a livello Iconografico, a 
partire perlomeno dall’XI secolo. 
Il Giudizio Universale tenderà’ a 
definirsi come coerente utilizzo di 
varie Immagini recuperate da piu’ 
testi sacri, senza alcuna attenzio¬ 
ne alla coerenza e filologica e spa¬ 
zio-temporale delle scene 
rappresentate. Anche il tema del 
Giudizio aprirà’ la strada alla rap¬ 
presentazione pedagogica dell’In¬ 
ferno. 

OCCIDENTE 
“L’Immagine e’ la scrittura degli Il¬ 
letterati" 
La percezione dell’Immagine in oc¬ 
cidente, nello stesso periodo In cui 
s’accende la lotta iconoclasta In Bi¬ 
sanzio, e’ molto meno caricata di 
sensi teologici di quanto avvenga 
In Oriente. 
In Occidente l’immagine verrà’ 
considerata sostanzialmente, fin 
da Gregorio Magno (papato 590- 
604) come mezzo di conoscenza 
delle cose di fede e quindi come 
mezzo atto ad Insegnare la religio¬ 
ne e I suol misteri. Tutto l’aspetto 
della consunstanzialita’ della natu¬ 
ra divina e umana, centrale nelle te¬ 
si Iconodule (cfr. sopra), e quindi 
della conseguente raffigurabilita’ 
del volto umano di Cristo, In occi¬ 
dente non assumerà’ la centralità’ 
avuta In Oriente. 
L’orientamento che rimane comu¬ 
ne, fin nella religiosità’ basso me- 
dlevale, nel confronti 
dell’Immagine, e’ quella di Inten¬ 
derla come opera materiale, e co¬ 
me tale non vista come oggetto di 
culto, (e’ questa la ragione che po¬ 
ne Cario Magno fra i grandi ico¬ 
noclasti dell’epoca, pur con 

motivazioni teologiche ben diffe¬ 
renti da quelle addotte dalla dina¬ 
stia Isaurlca) 
L’utilizzo che si avra’ nella religiosi¬ 
tà’ occidentale cristiana sara’ mol¬ 
to piu’ accentuato in senso 
pedagogico di quanto contempo¬ 
raneamente avviene in oriente. Ec¬ 
co comunque I temi differenzienti 
Occidente Oriente: 
-1 dogmi vengono trattati e spiega¬ 
ti al popolo tramite le immagini. 
- Avviene un utilizzo di raggruppa¬ 
mento di immagini, per poter do¬ 
nare loro nuovo senso (scuola 
carolingia, Alculno). 
- Non ci si limita ai testi delle Scrit¬ 
ture, masi mette l’Immagine al ser¬ 
vizio di tutte le scienze cristiane. 
- Vengono collocate Iscrizioni che 
spieghino il senso delle immagini 
stesse (una specie di anticipazione 
del nostri fumetti). 

ATTALITA’ DELLA VITTORIA 
ICONODULA. RIFLESSIONI A 
PARTIRE DALL’ORIZZONTE Sl- 
NESTETICO PROPRIO DEL VIL¬ 
LAGGIO GLOBALE 
Dalia vittoria iconodula si possono 
agevolmente estrarre alcune co¬ 
stanti che permangono almeno fi¬ 
no al nostri giorni. 
In primo luogo la lotta Intorno alle 
immagini sacre permette di acce¬ 
lerare la fissazione di senso Intor- 
no a specifici cliches 
immaginativi. Dovrebbe risultare 
chiaro, a questo punto, come 
niente nasca dal niente: lo stesso 
processo di sostanziallzzazione 
del cliches cristiani era oggettiva¬ 
mente in atto già’ da parecchi se- 
coli prima della querelle 
iconoclasta. L’attenzione cultuale 
nel confronti della Madonna, pur 
praticato dal popolino, non era 
stato ancora ufficializzato da alcun 
atto della Chiesa. Come sempre la 
lotta e lo scontro aumenta, in chi 
vince e anche in chi perde, la chia¬ 
rezza teorico-prassistica e quindi 
accelera in misura sostanzialmen¬ 
te irreversibile prese di posizione, 
altrimenti espresse solo in maniera 
estremamente vaga. 
In realta’ la Chiesa fino alla fine del 
IX secolo tenderà’ ad omogeneiz¬ 
zare l'utilizzo contiguo e contem¬ 
poraneo di Icona da una parte, e 
simbolo (la croce senza II Cristo) 
dall’altra. Nella sostanza era già’ 
avvenuta una scissione linguistica 
tra possibile utilizzo evocativo del¬ 
la dimensione simbolica o metafo¬ 
rica In contrasto a quella di tipo me- 
tonimico-referenziale. E’ facile 
rendersi conto come questa avve¬ 
nuta scissione (e relativa vittoria 



della dimensione metonlmlca-refe- 
renzlale) traccera’ nel fatti II carat¬ 
tere specifico della civiltà’ 
occidentale: quella del pedagogi¬ 
smo e conseguentemente del ra¬ 
zionalismo. 
Olfatti le Immagini, le Icone da allo¬ 
ra, come già’ visto In precedenza, 
verranno utilizzate sempre piu’ con 
fini educativo popolari. 
Una conseguenza della vittoria 
della rete metonimica su quella 
slmbollco-contemplatlva sara’ In¬ 
dubbiamente la necessaria atten¬ 
zione che verrà’ dedicata al rito. Il 
culto In Occidente viene, a parti¬ 
re da questo episodio, definitiva¬ 
mente legato e all’Intermediazione 
fondamentale del donatore di sen¬ 
so ufficiale (la Chiesa) e al rito col¬ 
lettivo stesso, che da allora ha 
come propria espressione obbli¬ 
gata, l’esteriorizzazione, e quindi la 
socializzazione collettiva della pro¬ 
pria fede. Il perche’ teorico di que¬ 
sto passaggio e’ abbastanza 
comprensibile: il simbolo e la risl- 
gnificazlone simbolica che avviene 
tra contemplante e sfera ultrater¬ 
rena necessitano di un Intervento 
decisivo Individuale. E’ chiaro che 
l’individuo non risignifica simboli¬ 
camente a partire solo da se’, e che 
in se’ e’ compresa in una certa 
qual misura il significante collettivo 
della propria epoca, ma e’ altret¬ 
tanto vero che vi e’ cesura, nella 
propria collocazione di fede, tra il 
porsi di fronte ad immagini che 
prefigurano in misura dettagliata i 
sensi raffigurati (l’Icona) e il porsi 
di fronte ad un mero segno/simbo¬ 
lo, storicamente pariante sempre 
in maniera differenziata. 
Il consenso sodale-religioso si vie¬ 
ne quindi a sostanziaiizzare nel 
culto collettivo, i cui sensi sono sta¬ 
ti già’ preconfezionati altrove, dal 
committente dell’artista. 
Non e’ un caso difatti che l’awenu- 
ta rottura all’Interno della cristiani¬ 
tà’ tra Protestantesimo e 
Cattolicesimo, abbia avuto su 
questo punto della possibilità’ del¬ 
la lettura individuale delle Scrittu¬ 
re e quindi sulla raffigurabilita’ delle 
stesse uno del punti cardinali In¬ 
torno a cui e’ ruotata la disputa, (si 
segnala qui a fini constatativi co¬ 
me nel primi tempi della Riforma, ai 
tempi della rivolta contadina guida¬ 
ta da Muntzer, parecchie chiese 
furono saccheggiate e bruciate, 
anche per una presenza eccessi¬ 
va di Icone. Del resto oggi giorno 
nelle chiese protestanti l’unico 
simbolo ammesso e’ quello della 
Croce, quasi a definirne stabil¬ 
mente Il rapporto slmbolo-lnte- 
rlortta’ della fede, contrapposto a 



quello romano apostolico di Icona- 
esterlorita’). 
Una seconda tesi, tralblle anche 
dalla questione Iconoclasta, ma 
desumibile piu’ In generale dalla 
storia del sommovimenti sociali, cl 
fa dire che l’odio e la relativa distru¬ 
zione delle Immagini sacre sono 
spesse volte stati presenti nel mo¬ 
menti di piu’ alta conflittualità’ sto¬ 
rica. 
Accennavamo precedentemente a 
do’ che accadde al tempi della Ri¬ 
forma. Ma non solo nel Cinquecen¬ 
to, anche durante la rivoluzione 
Francese e precisamente durante 
Il periodo giacobino (1793/4) l’Ico- 
noclastlsmo ebbe II proprio attimo 
di gloria. Abbiamo detto attimo 
giacche’ ben presto Robespierre 
e la Convenzione, auspicando es¬ 
si il culto della dea Ragione, si ac¬ 
cinsero ben presto a reprimere i 
neoiconoclasti 11 22 novembre 
1793 sfilano davanti alla Conven¬ 
zione processioni beffarde di cltta- 
dini ricoperti del paramenti 
chiesastici. I calici, gli ostensori, I 
cibori, I candelabri d’oro e d’argen¬ 
to, vengono portati In giro sopra 
barelle..." (Quinet, 479) 
Piu’ innanzi lo storico Quinet espri¬ 
me questo chiaro parere politico 
sul mese di violenza Iconoclasta 
del 1793: "l’ardore degli iconocla¬ 
sti fu forse II solo movimento in cui 
il popolo avesse preso riniziativa; 
e anche quello che fu meglio re¬ 
presso daH’autorita’ giacobina". 
Addirittura Robespierre vedrà’ nel 
movimento iconoclasta parigino 
un tentativo controrivoluzionario, 
condotto dall’estero dal sovrani 
europei e dagli aristocratici, al fine 
di spargere odio nei confronti del 
processo rivoluzionarlo guidato 
dal Comitato di Salute Pubblica. 
Una terza conclusione rintracciabi¬ 
le nel fenomeno Iconoclasta e’ la 
constatazione deH’awenuta guer¬ 
ra per il controllo dell’Immagine e 
quindi delle modalità’ della fanta¬ 
sticheria popolare. 
Il termine ’guerra per il controllo 
dell’Immagine’ e’ un’espressione 
che e’ stata attualizzata non ca¬ 
sualmente con le forme moderne 
del politico. Già’ ai tempi della pre¬ 
sa del potere nazista II problema 
fu lucidamente visto e considerato 
sla da coloro che diventeranno I 
teorici del terzo Reich sia dal suol 
avversari (Clacotin). Per non par¬ 
lare poi dell’esperienza della guer¬ 
ra fredda, durante la quale furono 
messi In campo tutti I possibili 
mezzi Immaginativo-evocativl per 
persuadere sulla bontà’ del pro¬ 
prio sistema di vita. E' chiaro che 
questo tema comporterebbe un’a¬ 

nalisi estremamente dettagliata, 
ben al di la’ delle possibilità' di spa¬ 
zio che questo articolo può’ per¬ 
mettersi, sono comunque da 
segnalarsi due temi; 
A) un primo elemento e' la com¬ 
prensione, dapprima Intuita, poi 
sempre piu* esplicitamente teoriz¬ 
zata e studiata del rapporto esi¬ 
stente fra evocazione simbolica e 
comportamentismo sociale. 
B) il secondo elemento e’ l’orga¬ 
nizzazione simbolica data al mate¬ 
riali evocativi. Essi da un lato non 
necessariamente appartengono 
In se’ alla rete simbollco-evocativa, 
ma molto piu’ spesso a quella re- 
ferenzlale-metonlmlca (es. Coca 
cola, le merci, le auto, lo sputnik, 
il lavoro socialista, il bikini, Gilda, 
ecc.). 
E’ pero’ l’organlzzarsI unitario In 
termini di costellazione referenzia¬ 
le (dove quindi I sensi attribuibili 
possono e devono essere anche 
opposti come segni tra loro), a far 
slittare tutto l’universo metonimi¬ 
co verso un loro caricamento evo¬ 
cativo- simbolico. SI può’ parlare 
quindi a proposito della guerra 
fredda dell’Invenzione di "nuovi 
simboli" (riduttivamente Interpreta¬ 
ti come status symbois - a propo- 
slto della costellazione 
referenziale americana). I quali 
2nuovl simboli" sono caratterizza¬ 
ti specificatamente dall’assumere 
in se’, dall’universo metonimico 
delle merci, il momento culturale 
del rimando continuo e d’altro 
canto propriamente ad ogni 
espressione simbolica (Hegel), la 
non completa afferrablllta’ del si¬ 
gnificati. 
Ritornando al nostro tema privile¬ 
giato, riconoclastismo, e’ signifi¬ 
cativo oltre modo leggerlo 
secondo le chiavi di lettura di una 
guerra per il controllo delle Imma¬ 
gini precorritrice per molti aspetti 
le altre di piu’ recente e triste me¬ 
moria. 
Durante II periodo iconoclasta si 
possono perdo’ enucleate tre di¬ 
versi tipi di guerra d’immagini: 
1) guerra antecedente alla querel¬ 

le vera e propria, tra autorità’ Im¬ 
perlale e califfati slrlaco-palestlne- 
sl. Questi ultimi coniarono monete 
che riprendevano i segni classici 
delle monete bizantine, per modi¬ 
ficarne Il senso. Un tratto costante 
delie monete imperiali era. difatti, 
di mettere quattro gradini degra¬ 
danti verso l’alto, con al vertice di 
essi una croce. A questo II califfo 
Abd-EI Malik contrappose i mede¬ 

simi quattro gradini, che issavano 
la lancia del profeta. 
I caratteri grafico-evocativi dei due 

tipi di monete sono assolutamen¬ 
te simili. Non stiamo comunque qui 
a segnalare le ragioni economico- 
fiscali di tale guerra. E’ importante 
segnalarne la semplice esistenza. 
2) guerra iconoclasta vera e pro¬ 
pria (già’ vista in precedenza). 
3) guerra delle immagini tra Orien¬ 
te e Occidente (anche questo ar¬ 
gomento e’ stato 
precedentemente analizzato con 
le necessaria implicazioni conta- 
minative tra i due diversi approcci, 
e le conseguenze pedagogico- 
educatlve derivatene). 
Una quarta conseguenza di ordine 
teorico consiste nell'analizzare le 
tendenze presenti oggi. 
La tesi di partenza potrebbe esse¬ 
re formulata cosi’: "si assiste oggi 
alla riattualizzazione dell’aniconico 
In pieno dominio dell’Iconico ge¬ 
neralizzato". 
Sul perche’ l’oggi sia dominio del¬ 
l’Iconico penso non dovrebbero 
essere spese ulteriori parole, basti 
citare l’esistenza di fatto di un’ico- 
nosfera, di un complesso totale di 
immagini all’Interno del quale noi 
tutti siamo inseriti ed a partire dal 
quale noi doniamo senso alle co¬ 
se e agli oggetti. Questa iconosfe- 
ra e’ la risultante di plurimi 
processi fondati sulla possibilità’ 
della riproduzione generalizzata 
(invenzione della fotografia, del ci¬ 
nema, della fotocopiatrice, della te¬ 
levisione..). 
Da questo ordine di senso genera¬ 
le s’avanzano pero’, dialettica¬ 
mente, spinte contrarie, percepibili 
oggi ai piu’ come tendenze. Ve¬ 
diamo quelle piu’ certe. 
A) l’invenzione della fotografia ha 
avviato in maniera irreversibile 
spinte aniconiche nei campo della 
pittura. Dall’impressionismo ad 
oggi, con punte di massima consa¬ 
pevolezza teorica, da questo pun¬ 
to di vista, nel concettualismo e in 
particolare nell’artista austriaco 
Reinhardt, la scelta pittorica e’ 
chiaramente espressa per la non 

raffigurabilita’ del corpo umano, 
se non deformandone compieta- 
mente contorni e leggibilità’. 
B) a detta di McLuhan la televisio¬ 
ne viene ad attivare, al contrario 
che In passato, una modalità’ per¬ 
cettiva di tipo sinestetico-simboli- 
co. Si attualizza una percezione 
dell'immagine, quindi, sempre piu’ 
sprofondata nell’interiorita’(cfr. 
Baudrillard) e conseguentemente 
di tipo evocattvo-simbolico. 
Questo ordine di osservazioni 
coincide, come orientamento, 
d’altronde con quanto Benjamin 
riferiva a proposito della metropo- 



II. In essa si ha perdita di manuali¬ 
tà’, nel senso di orizzonte 
progettuale, verso il quale noi pro¬ 
iettiamo la nostra capacita' di tra¬ 
sformazione, la nostra possibilità’ 
e a cui viene a corrispondere una 
sostanziale onirizzazione del reale 
di alcuni punti/iuoghi/tempi vissu¬ 
ti, con stacco dall’esperienza di 
ogni giorno. SI fonda una mitolo¬ 
gi conseguente, una nuova mito¬ 
logia della metropoli, della quale 
ormai e’ perduto il senso comples¬ 
sivo, e quindi la possibilità’ del no¬ 
stro Intervento su di essa. VI e’ 
quindi convergenza di conclusioni 
tra le ipotesi di McLuhan e quelle 
espresse da Benjamin sull’attualiz- 
zazione di senso simbolico oggi in 
atto. 
Quinta ipotesi; A sinestesimo per¬ 
cettivo corrisponde sincretismo 
ideologico. 
I termini possono sembrare forse 
un po' astrusi, ma in reaita’ stanno 
a denotare tendenze estremamen¬ 
te precise. La parola sincretismo 
e’ derivata dall’ambito di riflessione 
filosofico- religioso. Indica la per¬ 
cezione di chiunque abbia un’e¬ 
sperienza intima delia Chiesa 
spirituale ed invisibile e piu’ nel 
concreto col termine sincretismo 
si tende ad identificare la parifica¬ 
zione tra le religioni o tra le filoso¬ 
fie 0 anche tra filosofie e religioni. 
Con questa parola si tende a stabi¬ 
lire in sostanza un rapporto privi¬ 
legiato di attenzione nei confronti 
dei significato, unico in questo ca¬ 
so tra le diverse religioni, nel con¬ 
fronti dei molti significanti con I 
quali d si adombrano le verità’ in¬ 
time dei pensieri religiosi stessi. 
II termine in questione lo mutiamo 
dall’ambito religioso per spostarlo 
piu’ attualmente nel campo di ana¬ 
lisi sociologico- politica. 
Con sincretismo politico-ideologi¬ 
co s’intende conseguentemente 
un processo si sostanziale parifi¬ 
cazione tra diverse ideologie, pra¬ 
ticate attiguamente, che comun¬ 
que esprime un’esperienza intima 
comune dei fini. Ciò’ e’, perche’ 
nella pratica sociale viene vissuta 
in questa maniera. Il sincretismo e’ 
in questo senso visione sintetica 
del reale, liofilizzazione della cate¬ 
na significante. Esso si situa chia¬ 
ramente nella rete del simbolico, 
perche’ si contrappone condecl- 
sione alla rete linguistica propria 
dei significante. E’ prassi, nuova 
sintesi, al di la’ del linguaggio ver¬ 
bale. 
Il fatto che siano In atto oggi ten¬ 
denze sincretiche nel movimenti, 
dimostra che e’ proprio solo di al¬ 
cune situazioni storiche. Esso ac¬ 

cade allorquando diventa 
dominante la modalità’ simbolica 
nell’organizzazione del pensiero, 
come sta abbondantemente a di¬ 
mostrare la stessa esperienza del 
neoplatonismo rinascimentale. 

BIBLIOGRAFIA 

AA.W. Bisanzio nella sua lettera¬ 
tura, Garzanti 
AA.W. Iconismo e aniconismo. in 
Storia dell’arte. De Agostini 
AA.W. Culto delle immagini e cri¬ 
si iconoclasta, Edi Oftes 
CIACOTIN Serghej. Tecnica della 
propaganda politica, Sugarco 
DAMASCENO Giovanni. Difesa 
delle immagini sacre. Citta’ nuova 
ed. 
FLORENSKIJ. Le porte regali. 
Saggio sull’icona, Adeiphl 
GRABAR Andre’. Le vie della crea¬ 
zione nell’iconografia cristiana. 
Antichità’ e medioevo, Jaca Book 
GRABAR Andre’. L’iconoclasme 
byzantin. Le dossier archeologi- 
que, Flammarion 
MC.LUHAN Marshall. Gli strumen¬ 
ti del comunicare. Saggiatore 
QUINET Edgar. La rivoluzione, 
2vv., Einaudi 
SCHOENBORN Christoph. L’Ico¬ 
na di Cristo. Fondamenti teologici, 

Ed. Paoline 
ZERNOV Nicholas. Il cristianesimo 
orientale, Saggiatore. 



IL COMPUTER E’ UMO STRUMEMTO??? 

Questo articolo e' da intendersi 
come secondo contributo di una 

serie tesa a : controbattere la fer¬ 
rea fiducia neirinformatica tradizi¬ 
onale; dimostrare la fallibilità', la 

fragilità’ e la pericolositaita’ di al¬ 
cune applicazioni: trovare una 
chiave di lettura alternativa di 

questi fenomeni. In questa occa¬ 

sione tratteremo della pericolosita’ 

dei sistemi d'arma computerizzati 
e deH’imprescrutabilita' ed inaffida- 

bilita’ del software. 

I COMPUTER CONTROLLANO I 
SISTEMI D’ARMA MILITARI 

I computer sono essenziali al fun¬ 

zionamento di quasi tutti i moderni 
sistemi militari. Questo e’ forse piu’ 

rigorosamente vero per quanto rig¬ 

uarda la tecnologia di difesa nu¬ 

cleare. ma anche i sistemi con¬ 
venzionali condividono la dipen¬ 

denza dal computer. Nell aria in 

particolare, il personale militare e’ 

chiamato a lavorare su macchine 
che volano ad una velocita’ che ric¬ 
hiede al pilota un tempo di reazio¬ 

ne che nessun umano può’ otte¬ 

nere. In accordo con il progetto di 
informatizzazione strategica 
DARPA (Defense Advanced Re¬ 

set arch Proiects Agency) cito ; “I 
piloti in combattimento sono rego¬ 
larmente sommersi da una quanti¬ 

tà' di dati e di comunicazioni su cui 

devono basare decisioni di vita e 
di morie. Essi possono essere 
soverchiati dalle dozzine di inter¬ 
ruttori. bottoni e manopole che ri¬ 
coprono i loro controlli manuali e 
che comunque richiedono una 

precisa attivazione". Non suscita 
molto stupore che sforzi siano 

già’ stati fatti per modificare il tra¬ 

dizionale sistema di controllo del 

volo con sistemi come il DIANE 
(Digital Integrated Attack Naviga- 
tion Equipment), il quale pilota 

automaticamente un’aereomobile 

ricorrendo a mappe del terreno 
digitalizzate ed ad input prov¬ 

enienti da sensori radar. Re¬ 

centi sviluppi permettono aereo¬ 

mobili completamente senza il con¬ 
trollo umano: e’ il caso di un caccia 

sperimentale, il GRUMMAN X-29, 

provato per la prima volta nel Di¬ 

cembre del 1984. che e’ stato 

deliberatamente disegnato con ali 

mobili, dispiegabili in avanti, allo 
scopo di migliorare la manovrabilita’ 
ed il profilo aereodinamico. Questo 

aereo e’ tenuto in aria da un sis¬ 
tema di computer che monitorizza 

le parti preposte al volo ben 45 vol¬ 

te al secondo ed ne esegue le ap¬ 
propriate regolazioni. Sempre nel 
campo delle armi antiaeree e dei 

missili terra-aria, la ricerca e lo svi¬ 

luppo del militare ha esplorato per 

qualche tempo l’idea di ‘sensori 
non presidiati da umani e diretta- 

mente collegati ai sistemi d’arma'. 

in altre parole armi e missili con¬ 
trollati da macchine. Un proget¬ 
to segreto degli anni 70 preve¬ 

deva un missile a lancio automati¬ 
co chiamato SIAM (Self-lnitiating 
Anti-Aircraft Munition). Il diffuso 
luogo comune dei linguaggio mili¬ 

tare circa il dovere togliere 

l’uomo dal cappio' sembra essere 

nato in corrispondenza proprio del 
progetto SIAM. L’integrazione 

dell informatica neile battaglie e’ 

sempre piu’ richiesta con la moti¬ 

vazione della intrinseca affidabilita’ 
del calcolo automatizzato. E’ 

ampiamente riconosciuto che nel¬ 

le guerre future, immense quan¬ 

tità’ di informazioni provenienti da 
addetti al combattimento, satolli 

spia, radar ed altri sertsorì avran¬ 

no la necessita’ di essere organiz¬ 

zate, integrate e rese Immedia¬ 
tamente disponibili per prendere 
decisioni sulle operazioni, e che 

la produzione di informazioni po- 

.tenzialmente rilevanti supererà’ le 

capacita' umane di trattarle e di 
reagire sufficientemente alla svelta. 

Le battaglie saranno troppo com¬ 

plesse e si evolveranno troppo alla 

svelta perche’ i comandi militari 
non le conducano senza l’ausilio 

dei computerà. 
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era stato introdotto un errore in 
certe allocazioni in seguito a delle 
modifiche nelle regole grammati¬ 
cali. A complicare la ricerca delia 
soluzione in seguito di una serie di 
azioni casuali il sistema riprendeva 
a funzionare. Esempi come que¬ 
sti dimostrano che quando sono 
presenti errori software, i computer 

sembrano comportarsi in modo 
poco deterministico. Operazioni 
precedenti possono scrivere cose 

in memoria in maniera tale che 
operazioni successive portano il 
sistema a bloccarsi (to crash) 
benché’ il ricreare le ultime opera¬ 

zioni (le quali non sono la diretta 
causa del crash) non riveli nulla di 

maligno. Per questa ragione, i 
computer sono il massimo della 

pericolosiita’ e dell’Inutilità’ in si¬ 
tuazioni insolite ed inattese, come 

sono quelle che accadono in guer¬ 
ra. Praticamente ogni serio pro¬ 

grammatore od utilizzatore di com¬ 

puter ha una serie di divertenti sto¬ 

rielle e di casi riguardo errori 
(bugs) difficili da stanare. Una im¬ 
plicazione di questi fatti e’ che gli 

errori software e gli associati 
errori umani rappresentano, nel 
contesto dei sistemi militari, un ele¬ 
mento di grossa e mal celata an¬ 
sietà’, lo voglio comunque sotto- 
lineare un differente punto, e doe’ 

le operazioni dei computer sono 

comunque impenetrabili a noi an¬ 

che quando quest’ultimi funziona¬ 
no correttamente. Nessuno cap¬ 

isce completamente un moderno 

sistema compiuterizzato, neppure 
gii esperti. In molti casi, neanche le 

persone che disegnano e 
scrivono il software possono at¬ 
tendibilmente dire perche’ la mac¬ 
china funziona in tal modo, o in 
che stato si trovi in un tal dato mo¬ 

mento, 0 quale sara’ il prossimo, 
0 cosa potrebbe succedere se si 
trovasse di fronte ad una data si¬ 
tuazione. In questa chiave e’ 
spiegabile il fatto per cui il linguag¬ 
gio usato da professionisti esperti 

circa il funzionamento dei sistemi 

frequentemente ricorda il linguag¬ 
gio usato per gli animali e per le 
persone ; “Il sistema e' un poco 
scostante oggi”; “Il programma di 
posta elettronica e' un poco ca¬ 
priccioso quando gli arrivano 
messaggi un po’ lunghi”; “QuaJ- 
chevotta si perde in uno stato mis¬ 
tico quando cambio il formato dei 
caratteri nella testata”; e cosi via. 
Loro non stanno scherzando, o si 
atteggiano piu’ del necessario. E’ 
invece spesso il caso in cui quelle 

persone non capiscono tutto il 
codice di un sistema operativo, 

sistema di telecomunicazioni o 

programma sorgente. Testare un 

programma di computer per vedere 
se si comportera’correttamente a 

fronte di qualsiasi combinazione di 

dati in ingresso (input) e di stato di 

funzionamento interno e’ un ar¬ 
gomento che e’ stato intensiva¬ 

mente studiato dal punto di vista 
teorico, ma la teoria ha trovato 
poche applicazioni pratiche. An¬ 

che le piu’ eleganti idee di come 
collaudare possono essere pro¬ 

gettate e verificate per essere 

esaustive, ma spesso falliscono 

momento della traduzione in 
qualcosa che può’ effettivamente 

aiutare il tecnico che lavora sulla 

macchina. La complessità’ del 

problema e’ proprio troppo grande, 
il numero di configurazioni possibili 
sono veramente innumerevoli. An¬ 

che se i computer sono stati cos¬ 
truiti e programmati interamente da 
umani e’ un errore pensare che 

per questa ragione essi siano 
accessibili a noi come tutte le 
altre macchine che l'uomo ha cos¬ 
truito. Alcuni sistemi costruiti 
dall’uomo sono troppo complessi 

per essere compresi in tutte le loro 
ramificazioni e sono, comunque, 
soggetti ad errori di tipo strutturale. 

Questo non significa che non do¬ 
vremmo continuare ad aspettarci 
dai computer prestazioni spetta¬ 
colari, utili e spesso motto affi¬ 
dabili. Un buon editor di testi 
(word processor), un foglio elet¬ 
tronico (spreadsheet), od un pro¬ 
gramma statistico possono funzi¬ 

onare estremamente bene per mil¬ 
ioni di ore di lavoro. La loro afflda- 
bilita’, quando operano attraverso 
ripetitive sequenze di piccole sem¬ 
plici azioni, può’ essere presa 

come emblematica di quello che d 

aspettiamo in fatto di performance 

dai computer. Ma lo stesso non e’ 
vero per sistemi estremamente 

complessi, pensati per essere 

usati in circostanze che non 
sono mai capitate, quali sono I 
computer militari per il comando ed 

il controllo. A maggior ragione 
do’ non e’ vero per ì sistemi speri¬ 

mentali che sono stati sviluppati 
sotto la denominazione di ‘intelli¬ 
genza artificiale'. Tali sistemi 

vanno ben oltre a do’ che un cal¬ 

colatore digitale può’ fare di 
prevedibile e comprensibile a noi. 

Ciascuno di essi ha magagne strut¬ 

turali che potrebbe renderlo estre¬ 

mamente pericoloso. Come ve¬ 
dremo, i recenti progetti finanziati 

dalla Difesa americana promettono 

di integrare digitale ed intelli¬ 

genza artificiale in modo da 
ereditare le magagne di entrambi. 
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LA RIVOLTA DI TOMPKHSSQUAREPARK 

U 

La notte del 7 agosto del 1988 

resterà’ a lungo nella memoria 

degli abitanti dell’ East Village di 

New York, elicotteri sopra le case, 

la stazione della metropolitana pie¬ 

na di poliziotti vecchi del quartiere 

massacrati, scontri tutta la notte 

Una breve introduzione al contri¬ 

buto che ci e' giunto da un collabo¬ 

ratore di questa citta’ e’ necessaria. 

L'East Village e’ un quartiere ora 

popolato per lo piu da portoricani 

ma che conserva da circa 30 anni 

una forte presenza controcultura- 

ie. Questa miscela ha costituito una 

forte resistenza alla cosiddetta 

■'gentrification', cioè’ alla ristruttu¬ 

razione del quartiere a fini di spe¬ 

culazione commerciale. iniziata 

qualche tempo fa da yuppies che 

hanno incominciato a ristrutturare 

la zona impiantando accanto a gal¬ 

leria d'arte molto chic, ristoranti di 

lusso ed abitazioni per borghesi. 

L'impatto non e' stato indolore: 

chi perche' vede salire il prezzo 

dell aftitto. chi perche' si sente 

defraudato della propria cultura, 

chi perche non sopporta piu' di 

vedere signore in pelliccia accanto 

ai barboni, sta di fatto che la popola¬ 

zione del quartiere non tollera piu' 

gli yuppies. Le presenze piu' giova¬ 

ni ed incazzate hanno organizzato 

nella primavera di quest'anno una 

manifestazione di “antiyuppismo 

militante' , che letteralmente po¬ 

tremmo tradurrre "uccidi quel caz- 

zone dello yuppie ' che si e' conclu¬ 

sa con I aggressione a 3 giovani 

rampanti della finanza 

Il parco di cui si parla nell articolo e’ 

uno dei punti di aggregazione tra¬ 

dizionalmente piu’ importanti 

nell East Village. ma la presenza 

congiunta di punks. anarchici, radi- 

cals. barboni, anche durante la 

notte, diventa insostenibile per il 

quieto vivere in questa zona della 

citta neH’America di Reagan. La 

polizia decide cosi’ di chiudere il 

parco almeno di notte e queste 

sono state le conseguenze, de¬ 

scritte da un giovane abitante di 

quel quartiere. 

Nell’agosto del 1988 a New York ci 

sono stati grossi scontri con la poli¬ 

zia che ha volontariamente aggredi¬ 

to per picchiare quel tipo di perso¬ 

ne che non si adattano alle sue 

imperanti regole. 



and I Aeads 
Un sabato sera, infatti, circa 100 
poliziotti arrivarono a Tomkinsqua- 
re Park nell’ East Village annun¬ 

ciando una specie di coprifuoco 
alle 24. Ogni week end in questo 
parco si ritrovavano molti punks. 
skins. anarchici, radicais, insomma 
quel tipo di aggregazioni giovanili 
che proprio qui venivano per dis¬ 
cutere e divertirsi e la cui presen¬ 
za. ovviamente, era tuttaltro che 
benvenuta dalla piccola borghesia 
del quartiere e dai politici del consi¬ 
glio di zona. 

Quando la polizia arrivo’ c’erano 
dimostranti pronti alla protesta per 
la chiusura del parco nelle ore serali, 
e dato che i maiali erano in inferiori¬ 

tà’ numerica sono iniziati gli inciden¬ 

ti con lancio fitto di bottiglie e sassi. 
La polizia a questo punto si e’ ritira¬ 
ta e questo fu considerato una vitto¬ 
ria per la gente della Lorry side. 

Una settimana dopo la polizia tor¬ 
no' ma stavolta con rinforzi antiri¬ 
volta. elicotteri, piu’ di 500 poliziotti 
da varie caserme della citta’. Come 
la settimana precedente cerano 
dimostranti pronti ad aspettarli. La 
polizia ha cominciato a rincorrere la 
gente fuori dal parco, interrompen¬ 
do addirittura il traffico sulla Ave- 
nue A con centinaia di persone a 
guardare ed a chiedersi cosa stes¬ 
se succedendo. A questo punto la 
polizia ha cominciato ad attaccare | 

indiscrimanatamente i passanti e 
la gente del quartiere a manganel¬ 
late. gente uscita dai ristoranti, 
turisti, insomma chiunque passas¬ 
se sul loro cammino e questo per 
quattro ore. I poliziotti si sono tolti i 
cartellini di riconoscimento perso¬ 
nali e picchiavano alle spalle ed al 

volto, hanno picchiato fotografi e 

spaccato macchine fotografiche. | 
un poliziotto e' stato fotografato I 
mentre distruggeva una 

bicicletta...erano praticamente im¬ 

pazziti e ci sono stati decine di feriti 
e di ricoveri all’ospedale. 

Tra i poliziotti ci sono stati solo tre 

feriti dal lancio di bottiglie, nulla in 

confronto al grande numero di feriti 
tra la gente. 

Il giorno dopo il sindaco decise di 

fermare il coprifuoco per 

l’imbarazzo dopo gli articoli dei gior¬ 
nali documentati da chiare fotogra¬ 

fie in prima pagina con gente 

sanguinante e donne e bambini 

travolti. 
Ad una tipa di un ristorante che 

stava guardando i casini 

daH’interno del locale con la porta 

serrata, la polizia intimo' di aprire la 
porta pensando che qualcuno si 

stesse nascondendo. Questa invi¬ 

to’ i poliziotti alla calma con il risul¬ 

tato di prendersi un caldo nailo sto¬ 
maco. una manganellata in testa 

ed essere trascinata per i capelli 

fino sulla strada...Il sindaco e la poli¬ 
zia mandarono un comunicato di¬ 
cendo che I disordini erano stati 

creati da anarchici, radicais e 500 

skins e rimossero da se' ogni tipo di 

responsabilità’ sull’accaduto. 
Comunque ci furono piu’ di 100 

reclami da parte di cittadini per la 

brutalità’ della polizia. ma 

quest’ultima. quando fu convocata 
una riunione pubblica nella chiesa 
di quartiere dove aveva promesso 
di inviare un rappresentante, 

dimostro’ completa indifferenza e 
nessun poliziotto si presento’ 
aH’appuntamento. Cosi’ la gente 

dell’assemblea marcio’ verso la 
stazione di polizia del quartiere 
chiedendo dei chiarimenti ai poli¬ 
ziotti ma da questi ricevettero 
l’ennesimo rifiuto al dialogo e ven¬ 

nero dispersi... 
Ma questo di Tomkinsquare Park 
e’ stato un piccolo esempio di lotta 
di classe contro i ricchi proprietari 
delle case della zona ed il loro rap¬ 
presentanti del governo, e la gente 
culturalmente diversa della Lorry 
Side ha dimostrato di riuscire pur tra 
mille difficolta’ esterne a mantenere 
un’unita’ di fondo per resistere ad 
aggressioni fasciste contro ài loro. 
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tale cinema; Nick Zedd, autore di 
un numero considerevole di corto¬ 
metraggi che abbiamo avuto modo 
di conoscere non solo in qualità’ di 
filmaker ma anche nel ruolo di "a- 
gente di se’ stesso ' e che abbiamo 
intervistato per i lettori di DECO¬ 

DER. 

Del cinema underground americano 
forniamo una sintetica tabellina di 

seguito. Per chi fosse interessato 
ad ulteriori chiarimenti o materiali, 
nell’archivio di Decoder esistono un 
bel po’ di cose interessanti a dispo¬ 
sizione, basta scriverci... 
Abbiamo incontrato Nick Zedd al 

centro sodale di via Condretta 18 
a Milano, durante un tour che ha 

toccato un po’ di citta' italiane prin¬ 
cipalmente in spazi autogestiti e 

coordinato dal Decoder Institute 

di Torino. 
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INTERVISTA 
A NICK ZEDD 

D) Perche' fai films? 
R) Perche’ no? I films sono il piu’ 
potente medium del ventesimo se¬ 
colo. 
D) E dove la gente vede generai- 
mente i tuoi films? 
R) Clubs, nightclubs, qualche volta 
nei pubs, e poi li mostro a Tomkin- 
square Park. 
D) Come ti procuri i soldi per fare i 
films ? 
R) Prendendoli in prestito dalla gen¬ 
te 0 ... 
D) Ma in che modo vivi a New York, 
hai un lavoro? 
R) Faccio il taxista part-time, ho 
finito di pagare le rate e cosi sono a 
posto con la legge. 

D) Ma cominciamo a parlare un 
poco piu' in specifico dei tuoi 
films...in evidenza vi sono sempre 
delle donne come Cassandra 
Stark. Lydia Lunch o Donna 
Death...chi sono queste tipe? 
R) Cassandra possedeva delle doti 

che io ritenevo interessanti: e‘ fuori 

di testa, e’ una creativa al di fuori di 
ogni controllo, che tutti odiano, che 
rompe continuamente le regole e 

convenzioni sociali di qualsiasi 
genere. Penso che sia interes¬ 
sante incontrare individui cosi' 

anticonvenzionali nel loro compor¬ 

tamento da alienarsi addirittura nei 

confronti di persone che si consi¬ 

derano anarchiche o outsiders. 
mentre in realta’ si portano ancora 

dietro residui di pudore o “toilet 

training” che mantengono e su cui 

insistono alle spalle degli altri. Cas¬ 
sandra Stark entrava e usciva da 
ospedali psichiatrici, e sembrava 

allenarsi le persone senza farlo 
apposta. solo perche’ semplice- 
mente non sapeva come agire, 

come comportarsi. In qualche 

modo mi ha Inspirato, perche’ e’ 

cosi’ strana e cera un senso di 
liberta’ che veramente mi piacque; 
la prima volta che rincontrai pen¬ 

savo che fosse ripugnante e goffa, 
ma dopo inizio’ ad aiutarmi un 
casino nei miei films. per esempio 
facendo fotografie, era veramente 
una buona fotografa e scriveva 
poesie veramente strane. Mi aiuto’ 
a fare performances, dopodiché’ 
inizio’ a vivere con me. ed avemmo 
un rapporto sado-maso/schlavo- 
padrone che divento’ veramente 
ossessivo ed intenso; ci amavamo e 
ci odiavamo allo stesso tempo. 
Nello stesso periodo facevo un 
sacco di performances, era il 
1985, e di solito le facevo traves¬ 
tito. ed in questo modo sono di¬ 
ventato un personaggio. Penso 
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che a quel tempo mi stessi prenden¬ 
do delle rivincite, mi stessi vendi¬ 
cando di...non so, rivincita, ven¬ 
detta e’ il mio termine per creare, 
perche' sento che e' tangibile la 
mancanza di liberta’ nelle nostre 
vite ma anche i modi in cui e' possi¬ 
bile reagire: uno può’ diventare un 
criminale, rapinare, rubare, uccide¬ 
re sbirri od imbarcarsi in imprese 
molto rischiose, col possibile risul¬ 

tato di finire in galera, ed io ho pen¬ 
sato di fare dei films in cui potessi 
rappresentare queste attività’ anti¬ 
sociali, cosi’ alcuni dei miei films 
sono finiti in galera...comunque 

meglio i films che me. Per questo 

pero’ ho sempre fatto delle copie dei 
miei films. I piu' recenti infatti -Po- 
licestate e Whoregasm- furono se¬ 

questrati per oscenità’ ed inde¬ 
cenza. Tornando alle donne con cui 
ho lavorato, penso che si as¬ 
somiglino tutte, una specie di 

archetipo che io amo. 
D) Tu quindi hai coscienza di quello 
che stai facendo e ti senti social¬ 
mente impegnato...quali sono allo¬ 
ra le motivazioni che ti spingono a 
fare dei films come Policestate? 
R) L'aumento delle forze di polizia e 
della repressione a New York. I 

poliziotti non sono i servitori della 

comunità' ma i servi della classe 

privilegiata. L'ho riscontrato vera¬ 
mente, di persona, come povero 
che vive a New York in una zona di 

poveri, ho notato che ero diventato 
un bersaglio della polizia, un po¬ 
tenziale criminale, solo perche'! po¬ 
liziotti che presidiavano il mio quar¬ 

tiere erano li' per attuare e rafforza¬ 

re le leggi che restringono lo spac¬ 
cio di droghe, pensavano che io 
fossi uno spacciatore, questo per il 

mio aspetto e per il fatto che consu¬ 
mo droghe. Ho visto la brutalità’ 
della polizia ed il successivo insab¬ 
biamento del fatto, ho visto il modo 
in cui l’intero sistema legislativo 
americano protegge la polizia ed i 
ricchi. Tutto do' mi ha dimostrato 
con chiarezza il fatto che la liber¬ 
ta’ e’un’illusione e come in America, 
ma anche in molti altri stati, le forze 
di polizia creino lo Stato di polizia. 
Volevo fare un film che mostrasse 

senza possibilità' di dubbi, e demo¬ 
nizzandoli, i pericoli della violenza 
poliziesca occultata e non controlla¬ 
ta. 

Il film e’ basato sulla vita reale ed io 
ri-rappresento delle storie avvenu¬ 
te tra me e la polizia, molto e’ 
stato anche esagerato, ma penso 
che sia necessario esagarare per 
fare il punto su qualcosa, spedai- 



mente quando si vuole raccontare 

una storia in 18 minuti. 

D) Cose piu' importante per te. la 
trama o le immagini e l'estetica? 
R) Dipende dal film, ognuno ha le 

sue particolari esigenze. 

D) Cose' piu' trasgressivo, la trama 

od il montaggio? 
R) Non posso stabilire una regola 

generale da applicare a tutti i film, 

ogni film è un caso individuale; un 

film come Policestate è ovviamente 

piu' improntato sulla struttura nar¬ 

rativa. con la quale ho voluto tra- 

sgre(jire a tabu' legati al linguaggio 

0 semplicemente mostrare come la 

polizia trasgredisca. Con il nuovo 

Whoregasm. invece, è il CUT-UP la 

struttura portante del film, mentre 

manca completamente la trama, 

che qui secondo me non è assolu¬ 

tamente necessaria. In questo film 

ho usato due proiettori intramez¬ 

zando immagini disconnesse che 

possono pero' essere connesse, e 

ìa logica del film proviene, viene 

creata e fluisce dalla ricezione e 

nsposta di ogni singolo individuo, 

mentre Policestate portava un 

messaggio piu' chiaro. Potrei an¬ 

che spendere varie migliaia di dollari 

per fare un film alla Kenneth Anger, 

ma attualmente le mie risorse fi¬ 

nanziane non me lo permettono e 

cosi' cerco di comunicare in un 

modo chiaro e preciso, con fondi 

estremamente limitati, e spero che 

la gente sia abbastanza furba da 

afferrare I idea senza giudicare il 

film per l esteriorita' povera, poco 

curata 

D) Perche' nei tuoi films si parla cosi' 
tanto di sesso 

R) Quando ho fatto vedere i miei 

films a Tomkinsquare Park, tutti i 

culi sono venuti a stringermi la 

mano e mi applaudivano, lo penso 

che scopare sia l’attività' piu' rivolu¬ 

zionaria. attraverso la quale si può 

modificare rallineamento politico 

della gente e puoi completamente 
trasformare il tipo di umore di tutti, 
attraverso lamore tu puoi modifi¬ 
care le tue prospettive compieta- 
mente. 
D) Parli spesso di puttane.... 
R) Mi piacciono le puttane perche' 

sono oneste. Svolgono un servizio 
e per questo chiedono di essere 
pagate ma sono contente di procu¬ 
rare piacere all uomo. 

D) E i magnaccia? 

R) Credo che siano la punta di una 
struttura di potere gerarchica che 
non dovrebbe essere necessaria, 

anche se penso che qualche prosti¬ 
tuta senta il bisogno di essere domi¬ 
nata. Comunque io credo 
che la prostituzione dobrebbe 
essere depenalizzata ma non le¬ 

galizzata altrimenti il magnaccia di¬ 
venterebbe lo stato. 
D) OuaPe’ il fìlmaker che preferisci? 
R) Nesssuno in particolare, ce ne 

sono diversi. Mi piacciono piu' i films 
che i filmakers. ’ l Diavoli” di Ken 

Russel e Ross Meyers. qualcosa di 

John Waters e di Orson Welles spe¬ 

cialmente ‘Il tocco del diavolo”. 
D) Che rapporto c'e' fra te e gli altri 

registi underground? 

R) Ci conosciamo ma siamo abbas¬ 

tanza isolati, ma ho lavorato con 
Richard Kem che mi ha anche inse¬ 

nto in uno dei suoi films ed abbiamo 

lavorato insieme. Una bella espe¬ 
rienza. 

D) Cosa significa fare oggi un film a 
New York? 

R) Significa una lotta contro tanta 
stupidita' ed una grande sfida 
cercando di smuovere la gente a 

fare qualcosa tentando di convin¬ 
cerla a permettermi di mostrare i 
miei film. E’ una lotta per far aprire 

gli occhi alla gente dalla mente 

piccola, affinché’ perda i pregiudizi 

anche sulla mia reputazione. E’ una 
sfida, un inferno vivente. 





nse_ Con questo libro, mi propongo di i 
guire questo fantasma EIHSTUR2ENDE NEU 
BAUTEH nel suo uiaggio attraverso il tem 
po Memorie collezionate da fans 
grafi, una selezione dei loro 
teroiste.diehiarazioni d 

fot o_ 
testi. in_ 

am i c i . mus i c i _ 

da Ber lino a 
punU fino al 

Tokyo. 
Ual 1 

r 11 a_ 
St reet 

sti. scrittori 
gli da fanzine 
Journa1. 

Non c'era nessun fotografo presente 
quando Blixa Bargeld sali' in piedi su 
una sedia ed inizio' ad urlare nel peg¬ 
gi or momento possibile Sappiate anche 
che non vi era nessuno presente quando 2 
settimane piu' tardi il Congress Center 
di Berlino crollo'. Ma in quel momento il 

suono dei nuovi edifici che crollano 
divenne musica ignorando tutti i confini 
convenzionali e le regole musicali che 
non solo vennero superati ma addirittura 

e 1 I mIna t i 
'Solo dopo la distruzione il nuovo può' 

essere creato" 
La loro intenzione di estendere il si¬ 

gnificato della musica fino al punto do¬ 
ve tutto e' musica ha influenzato la sce¬ 
na per un bel po' Ed i testi di Blixa su 

citta' e cellule distrutte e' stato am_ 
p1ament e superato dalle notizie reali. 

Il loro messaggio radicale e' stato re¬ 
cepito e sono diventati il piu' ricercato 

cult act ■■ della Germania - fuori dalla 

Germania Hello stesso modo di altri 
classici tedeschi (Can. Kraftwerk). sono 
stati alla fine accettati anche nel loro 
paese 

Nel frattempo fotografi ed organizzato¬ 
ri di concerti iniziano a far la coda per 

una data e trovete il loro nome menziona¬ 

to nelle guide ufficiali di Berlino. All' 
Expo '86 hanno rappresentato l'avanguar¬ 
dia tedesca. il corpo di ballo classico 

nazionale svedese ha utilizzato per una 

performance un loro disco. sono stati 
ingaggiat i per un musical ( Hamburger 

u c li a u 3 p I e 1 h a u s ) sempre tutto esaurito, 
luogtii veramente insol iti per un gruppo 
come il loro ed i Verdi hanno utiliz¬ 
zato una delle loro prime canzoni per la 
loro campagna politica 

B1 ixa sogghigna "Ma penso che siamo 
difficili da digerrre come masticare i 
sassi. veramente" 

Carne convulsa Primo aprile 1980 I 
Heubauten fanno il loro primo concerto. I 
nastri registrati si trovavano al negozio 
di roba usata di Blixa "Eisengrau" (gri¬ 
gio acciaio). la vetrina decorata con una 

macchi ria distributrice di sigarette di — 
strLJita. il retro pieno di tipi di suono 
e vitami ne. illegali nat uraImente Un 
altro retro " i mpor t arìt e " era quello del 
Zensor un nido dal quale molti ingenui 

dilettanti hanno dato inizio ad un nuovo 
movimento Ed il Zensor Aveva tutta la 
roba nuova • nastri da qualsiasi parte 
Naturalmente aveva il primo 45' dei Heu. 
bauten. registrato in una stanza situata 
sotto uri ponte dell'autostrada 

je I mesi prima ad Amburgo si erano 
formati gli Abuaris (In basso) F M E in 
heit aveva tappezzato la citta' con vo¬ 
lantini che dicevano ‘rotticulo cerca 
musicisti e trovo' degli amici al soli, 
to di cattivo gusto, volgari, brutti, du. 
'' ' ' «Itre parole bravi tipi Gli Ab. 

celebrarorto i 1 loro siH-^cesso . 
prima che rìascesse 1 ' insidiosa neu 

tedesca. al primo punk festival di 
• ri una t a ver n a 

va r t s 

rno l t o 

va ve 

Affibur 
V I c I n I s s I in a 



Dachau. doue Blixa e H U Unruh fecero u_ 

na visita a sorpresa. La sensazione di 

quella visita al campo di concentramento 

il giorno dopo fu abbastanza macabra* i 

nostri capelli ed i vestiti erano cosi' 

simili ai posters dei suoi ex-abitanti. 

trovava vi. 

simili ai posters dei suoi ex-ao11anti . 

Ma sono sicuro che i primi piani per il 

futuro comune furono fatti li'... 

Con gli Abwarts F . M . Einheit suonava 

strumenti giocattolo e radio e tutto ciò' 

che faceva rumore. Poco prima aveva suo¬ 

nato la batteria con i Palaìs Schaumburg; 

e quando il terzo dei Neubauten* il sedi¬ 

cenne Alexander von Borsig interruppe per 

un po' dopo una scazzottata con Blixa.* F. 

M alias Muftì divenne del gruppo 

Di nuovo un trio, lavorarono su "Kalte 

Sterne" e ' Kollaps'. A causa degli orari 

di Muftì gli fecero il favore di regi¬ 

strare ad Amburgo, e grazie all'esigenza 

costante dei Neubauten di usare stanze 

normalissime e suoni organici, sul loro 

primo disco si possono trovare le sirene 

delle navi ed i rumori del mercato del 

pesce (1'Hafenklang studio si trovava vi¬ 

cino la porto>. 0 pezzi di nastro rubati. 

Alla fine agli Abwarts rubarono anche il 

bassi sta. Mark Chung andò' a suonare con 

i Neubauten. ora un quartetto Presto si 

aggiunge A. von Borsig. che aveva suonato 

con loro già' prima vion Caffery e Nainz 

Uatts sono stati i tecnici del suono. 

Tutti i gruppi citati. inclusi i Neu¬ 

bauten.. sono stati pubbliòati da Alfred 

Hilsberg sulla sua etichetta "Zick-Zack". 

"Melium abundare quam defi cere" - all' 

interno di questo boom creativo innumere¬ 

voli dischi, gruppi ed etichette vennero 

alla luce. Io vendeve questi dischi e 

perciò' aprii il "Rip Off". un negoziò 

punk che divenne la prima compagnia di¬ 

scografica all'ingresso indipendente ..ho 

ancora un'incredibile pila di graffette . 

archivi . debiti da quel periodo Come 

Hilseberg. che e' ancora in pista e pro¬ 

duce grandi gruppi. 

In quel periodo i Neubauten erano buoni 

solamente per inutili e balbuzienti cri¬ 

tiche musicali e risse nel pubblico. La 

sola conseguenza di questa situazione 

frustrante fu quella di spostarsi verso 

la Gran Bretagna. Le piu' innovative eti¬ 

chette indipendenti "Mute" e "Some Bizar- 

re" presentarono i Neubauten su di un 

mercato che era affamato ma stanco di 

punk, con una compilation che includeva 

riedizioni di vecchi pezzi C Strategie 

contro l'architettura con concerti che 

hanno prodotto clamore ed prime di coper¬ 

tina sui giornali musicali. 

Da allora sono un culto. E celebrano 

questo culto, lavorando con Lydia Lunch 

e Rouland Howard C"Thirstv animai"). Han¬ 

no fatto impressione alla Biennale di Pa¬ 

rigi ed alla Documenta di Kassel. 

Sono comparsi gruppi simili. come i 

Test Department, altri hanno cambiato il 

loro stile, come gli SPK. altri hanno so¬ 

lo strappato idee od usato pezzi dei na- 

stri dei Neubauten. come f ecero i Depefi^e 

Mode grazie al produttore in comung^^K 

stri dei 

Mode . gr 
Uepe^Ae | ■"JL 

Rumore visibile. Acqua gocciolante ’ 

Ferro da stiro scricchiolante Carne con¬ 

vulsa. Fare a pezzi un condotto dell'aria 

condizionata con un'ascia* un rasoio su 

uno specchio 

1 Neubauten sono stati finora gli unici 

che veramente hanno trapanato . segato e 

bruciato il palcoscenico durante i pezzi 

Dopo essere stati banditi per un po' dal¬ 

la scena dei concerti gli organizzatori 

hanno incominciato a calcolare il rischio | 

cercando di capire cosa voleva vedere il 

pubblico. Per reazione i Neubauten hanno 

naturalmente interrotto le loro pericolo¬ 

se abitudini Ora N H Unruh deve solo 

alzare il trapano per causare casini tra 

i1 pubb1ico. 

Oggi i concerti sono limitati ma sin¬ 

golarmente sono impegnati in differenti 

proget t i . 

F M heinheit suona la batteria per il 

poeta hard-core Kiev Stingi o per la leg¬ 

gendaria chanteuse Mona Mur. dal vivo per 

Diamanda Galas. ed . ancora, con gli Ab_ 

uart s 

Alexander von Borsig fa casino con la 

sua chitarra con Crime t thè city solu¬ 

tion o con i nuovi PIC. fa dei nastri per 

Negativeland o produce gruppi di heavy 

metal suburbano II suo disco da solo, il 

12'' del 1982 "Hiroshima" e' assai ricer_ 

A 1 exander 

a ehit arra 

Negative land 

N.U.Unruh sta promuovendo i suoi amici 

americani probabi 1ment e circa a meta' 

del 1989 ci sara' la prima tournee euro¬ 

pea del Survival Research Laboratories C 

che dovrebbe passare anche in Italia HDT ) 
che mettono in scena scontri e battagl le 

con gigantesche macchine assassine auto- 

costruite 

Mark Chung si occupa dell'organizzazio¬ 

ne. Dopo essersi reso conto di quanti pa¬ 

rassiti ci sono nel music-biz . ha con¬ 

trollato dall'inizio i loro diritti Dopo 

anni di pratica ha presentato la sua et i- 

chetta/casa editrice ad un ampio numero 

di musicisti; le lobbies della musica 

hanno tutte le buone ragioni per non 

gradire questa operazione. un'eccitante 

storia si potrebbe sviluppare .. 

Blixa Bargeld. il bramoso animale da 

palcoscenico. la rappresentazione del 

post-underground tedesco, suona con Nick 

Cave ed i Bad Seeds. creando tetre visio¬ 

ni blues e favolose cover, sta lavorando 

su una colonna sonora in Australia e re¬ 

cita come attore. Blixa non ha ancora una 

casa per se'. 

Ed ancora i Neubauten possono difficil¬ 

mente essere ascoltati alla radio Per le 

loro performances al teatro d'Amburgo 

vennero distribuite cuffie per sopportare 

il rumore <non accettarono compromessi ed 

abbassarono il volume) 

Il fotografo che scatto' la foto del 

Congress Center di Berlino crollato, qua¬ 

si' mi picchio' quando gli dissi che vo¬ 

levo quella foto per un libro sul gruppo 

piu' estremista dell'ultimo decennio 

Che scherzo. Ascolta con dolorei 

Volume! ! ! 



La rivolta di MIamI, avvenuta proprio nel giorni In cui venivano tradotti questi testi, ci ha confermato la necessità di 
approfondire il discorso e la riflessione sulla questione di neri d’America. Cominciamo, senza troppe perplessità, ad 
occuparci di musica nera contemporanea di base (o di classe). Una musica che purtroppo in Italia è stata introdot¬ 
ta e diffusa per lo più da canali commerciali, date le sue caratteristiche di orecchlabllltà (vedi JovanottI). Quello che 
però dalla faccia da pirla nazionale" non vi verrà mal detto è II contenuto delle canzoni, troppo dure per essere ge¬ 
stite da canali Istituzionali. In America ed In Inghilterra questo compito viene svolto dalle radio pirata ed Indipenden¬ 
ti; In Italia sembra Invece che, tranne rari casi, le radio "di sinistra" abbiano un pò tralasciato questo tipo di proposta 
(come avvenne tempo addietro per il punk). Lasciamo a voi la riflessione sulle cause di ciò e sulle conseguenze che 
questo può portare. 
Per noi la cultura hip-hop (rap, graffiti, vari tipi di ballo) rappresenta la svolta ciclica e rivoluzionarla che I neri, ogni 
generazione lo ripropone In varie forme ormai da 50 anni, sono riusciti a lanciare nel mondo. Una affermazione d'I- 
dentltà forte e sincera, un sistema coerente di autorappresentazione. Come struttura il rap, soprattutto quello del¬ 
l'ondata della seconda metà degli anni ’80, ed I graffiti sono quello che William Burroughs teorizzava nel suol libri 
vent’anni fà: la riappropriazione del sistemi comunicativi, la loro destrutturazione ed un loro uso "attivo". Un’elabo¬ 
razione, questa che poteva avvenire solo nel cuore del capitale, nel suo momento più avanzato, soprattutto rispet¬ 
to al mondo della comunicazione, e presso quella fascia sociale che più lo subisce. 
Pensiamo che la traduzione di questi testi, di uno dei gruppi che noi amiamo e balliamo di più e che è tra I più radi¬ 
cali e rappresentativi della scena rap contemporanea, farà discutere ed anche Incazzare qualcuno. Era solo un mo¬ 
do per dire: "OH, GUARDA CHE STA SUCCEDENDO QUALCOSAIII". 
P.S. Nelle traduzioni va perso un elemento fondamentale che è quello della rima che lega ogni frase del rapper. GII 
Interessati farebbero meglio a darsi un’occhio anche al testo originale che si trova sul due LP del PUBLIC ENEMY. 

Quando mi vedono mi temono 
Sono la sintesi, un nemico pubblico 
Usato, abusato, senza sogni. 
Ho rifiutato di far saltare le valvole 
L'hanno mandato anche al telegiornale 

NON CREDERE Al MEDIA 

Si, 
Era l'inizio della mia ultima jam 
Cosi', di nuovo, ecco un'altra grande jam 

Ma siccome ve ne ho dato a tutti un po' 
Di quel che sapevo vi mancava 
Mi considerano ancora un nuovo superman 
Tutti I critici, Il puoi Impiccare 
Tengo io la corda 
Ma credono nel papa 
E pregano che non sia droga 
Il discepolo di Farrakhan(l) 
Non dirmi do’ che capisci 
Finche’non hai sentito quell'uomo 

DON’T BELIEVE THE HYPE 

Eccomi, sono tornato 
Ti ho beccato a cercare la stessa cosa 
E’ una cosa nuova-quello che porto 

Uh oh il potenziometro sotto il livello 
Perche’ vivo basso vidno ai bassi dai. 
Alza la radio 

Dicono che sono un criminale 
Fino ad ora mi chiedo come 

Certa gente non capisce mai 
Il rtemico può’ essere l’amico 
Non sono un teppista 
Do’ ritmo alla festa e 

Riordino la pazzia, non sono razzista 
Predico per insegnare a tutti 
Perche’ certi non ne hanno mai avuta la possibilità 
Numero uno, non sono nato per correre 
Riguardo alla pistola .. 
Non avevo il porto d’armi 



Il libro della nuova scuola del gioco rap 
I giornalisti mi trattano come Coltrane, pazzo 

Si, per loro, ma per me, sono di un altro tipo 
Siamo fratelli nella stessa mente, non ciechi 

Presi nel mezzo e 
Che non si arrendono... 
Non rimo per rimare 
Qualcuno dice che sono un contrabbandiere 
Certi dicono che non ho mai sentito parlare di te 

Un ladro di rap, falsi media 
Non ci servono, vero? 
E’ falso tutto do' che ti danno, mi segui? 
NON CREDERE Al MEDIA 

Non credere ai media, e’il risultato 

Con un esempio posso farti capire? 
La mia auto sbocda su di un albero di funk 
Tutti i ragazzacci gelosi non riescono a fermarla 

Viene da una scuola dura 
Qualcuno si intrufola, beve candeggina(2) 
Attacca il nero, perche' io so che gli manca qualcosa, 
esatto? 

Dura realta', ed ancora cercano di fotocopiare 
Capo della nuova scuola, 

Mai fatto lo scemo, ho solo creato le regole 
Ricordati che c'e' bisogno di stare all’erta 

Di nuovo ripeto di essere una bomba ad orologeria 

Di giorno la radio ha paura di me 
perche’ sono pazzo, per di piu’ sono il nemico 
non possono venire a giocare con me durante il 
prlme-time(3) 

Perche' conosco il tempo, e per di piu’ mi sto prendendo il 
mio 

Sto sul mixer di notte tardi 

Sanno che vivo giusto, prendi il microfono, vai 

Prima che lo lasci andare, non interrompere lo show 

Cerchi di prendere e strappare e prendi solo gomitate 
Per te Herb, se non ti baili questa 
Impara le parole, puoi cantare questo 
Un po’ di bassi per te 

Quandi ti alzi e baili all’ LQ(4) 

Se qualcuno lo nega, sfida mi ballo un bolos 
Poi svuotano la pista e faccio un assolo 
Il senso di tutto 

Certi media sono una stronzata 
Credi che sia vero? mi sconvolge 
Stronzi, bugiardi, datemi una pala 

Certi giornalisti che conosco sono dei bastardi 
Per loro dico, non credere ai media 
Le penne ed i quaderni li ruberò’ 
perche' ne ho abbastanza 

Non sono un tossico, affamato di cose statiche 
Vedrò’ il loro registratore e lo strapperò’ 
Non puoi averlo indietro stupido coniglio 
Sto andando dall’Assassino dei media 
Harry Hallen(5), devo chiederglielo 

Hey, Harry, tu che sei un giornalista, slamo di quel tipo? 
C’ho Flavor|6) e tutte quelle cose, sai? 
SI ragazzo, seconda parte YO BUM RUSH THE SHOW 
Hey, Grlff(6) prendi il verde nero rosso(7) e 
Giu’ l’oro, conto alla rovescia per l’apocalisse 
'80 tu aspetti che il SIs rokkera’ 
le jam dure-trattale come una palestra 

Insegna al borghese, e fai scoppiare di musica le strade 
Certi dicono che sono negativo 
Pero’ loro non sono positivi 
Ma quello che ho da dare... 
Il media dice questo... 

NOTE 
(1) Leader dei musulmani neri americani. 
(2) Forse Michael Jackson? 

(3) Fascia oraria televisiva con il maggior indice di 

ascolto e quindi attissima concentrazione di spot pub¬ 
blicitari. 

(4) Locale di hip hop. 

(5) Giornalista, attivista hip hop. Media assassin e col¬ 
laboratore dei Public Enemy. 
(6) Componenti del gruppo. 
(7) Colori della bandiera del neri. 

PRENDITI LA TUA(1) 

In quest’angolo con la 90 

Argomento di conversazione dei coglioni-oggetto d’odio 
Chi e'quello che credono che sia un grande 

Quello sono io-figlio della pistola 

Guidando per la citta’-con il pugno alzato 

Facendoli incazzare per questo 

Super arma-mai in fuga 
Sanno di non venire per non prenderle tutti 

E vado piu’ veloce sulla strada 
Un invidioso non può’ farlo e do’ lo fa’ soffrire 
Sommersi dal mio scappamento-soffocano e basta 

Guardate i miei rostri-sapete che non scherzo 

Fuori dal finestrino-mostro il dito medio a tutti 
Gli invidiosi quando arrivo, stereo e muri neri 

Questi stronzi hanno coraggio e faccia tosta 

A parlare della mia macchina quando passano 

Vado in giro-ogni giorno 
Vi lascio nella polvere 
Sai che mi rende-sul viaggio egocentrico di un miglio 

Guardami bruciare le gommme-cadi nella mia fiamma 

La storia non cambia 
I poliziotti non li cago neanche come se fossi cieco 

Tutti dietro-dietro al mio culo 
Vado piu’ forte-la madama cerca di spararmi 
Saranno cazzi loro se cercano di prendermi 
Mi lascero’ andare-il mio turbo 
Corro, sono già’ lontano perche' loro sono troppo lenti 

Mi fanno ridere i loro tentativi 
E me ne sbatto se mi denunciano 
Accarezzo il mio boomerang-e mi sento orgoglioso 
Non li sentirei neanche perche’ la radio e’ troppo alta 

Scendo giu' per la via 
trattato come una superstar 
Sai com’e’ la storia-non guardarmi male 
Sveglia-la macchina ultimo modello per regolari 

Voi sfigati sull’altra corsia 
Quando passo-fatevi da parte 

La mia 98 e’ dura da seguire 
Se mi stai ai culo-e’ meglio che guardi la mia faccia 
Si alza del fumo quando brucio 
La gomma quando le mie ruote girano 
Finestrini opachi-supercattivo 
Sembra la macchina del Green Hornet 



E’ la ragione per cui sono davanti a tutta la banda 
E’ la ragione per cui li ho lasciati tutti indietro 

E’ la ragione per cui tutti dicono 
Che la mia 98 li spazza via tutti 
Intendiamoci-Non guido ubriaco 

La mia 98 vola-Non guido fatto 
Nessuno sbirro ha il diritto di chiamarmi balordo 
Prendi questo biglietto-va aH’inferno e ficcatelo in culo 

Ti do' energia ma-in riga.il tempo e’ finito 
Questo sistema di governo ha bisogno di una regolata 

Non so cosa sta succedendo-cosa c'e’ 
Una pistola su) petto-sono in arresto 
Sul marciapiede quello stronzo voleva fregarmi 

Cosi’ ho chiamato i miei fratelli(2) 
Sono usciti-sono venuti a farsi un giro con me 
Li ho portati in giro-abbiamo dato un occhio per la citta' 
Se mi beccano e’ la galera-corro su e giu’ 
Non mi hanno preso-la verità' e' questa 
Perche' la mia 98 e’ antiproiettile 

NOTE 
(1) Questa canzone e’ riferita alla macchina dei P.E., la 
98 Oldsmobile, un soggetto che si ritrova spesso nelle 
loro canzoni. 
(2) Nel testo originale il termine che abbiamo tradotto 

con fratelli e' “crew and posse". Non esiste in italiano, a 
meno che si voglia utilizzare la parola "banda" (che noi 
aborriamo), un corrispettivo di questi due termini che 

indicano un piccolo gruppo caratterizzato da forte soli¬ 
darietà' ma anche da grandi capacita’ creative. 

TERMINATOR X-ASSAUU TECHNICIAN FLAVOR FLAV-THE COLO LAMPER 

REBEL WITHOUT A PAUSE(I) 

Si, il ritmo, il ribelle 

senza sosta-sto abbafssando il mio livello 

Il rimatore duro-dove tu non sei mai stato-io ci sono 
Tu vuoi stile-sai che e' l’ora, di nuovo 
D il nemico(2)-ti sta dicendo di ascoltare 
Gli piaceva la musica-questa volta recitano i testi 
Certi dicono no al disco, allo spettacolo 

lo faccio esplodere il suono che ho fatto un anno fa 

Credo che tu lo sappia-credi che io sia proprio radicale 
Non in pensione-si. per fare critica 

L unica parte del tuo corpo che dovrebbe essere colpita 
Potere della pantera ora, dal ribelle a te 

Radio-gli stronzi non mi mandano mai 
Sul mixer-dimmmi proprio o.k. 

Ora sono riconosciuto e cresciuto e quando controllano 
la mia zona si sa 

Tentando di prendere tutto do’ che un fratello ha 
Duro-il mio biglietto da visita 

Forte ed orgoglioso dando calci al prossimo sommo 
poeta 

Compatta la truppa, il bazooka, il piano 
Flavor-un ribelle nella mente 
Sostiene la mia rima 
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Con il ruolo di disperdere una schiera di stronzi che 
dicono che Sono un criminale 

Sono sul mio tempo 

TERMINATOR X 

Da un ribelle e’ la fine sul vinile nero 
Soul, rock & roll arrivano come un rinoceronte 
I piatti girano-gli stronzi diventano scemi per capire 

Non possono vincere l’energia della mia etichetta 
Def Jam(3)-ti dice chi sono 
li nemico e’ pubblico-ci credono veramente 
Strong island-dove vivo con i miei duri fratelli 
Per questo dicono che sono violento 
Non sto mai zitto-niente roba che mi fa restare muto, no? 
Dichiaro da dove arriva il nostro ritmo 
Numero uno-ti piacciamo e ti diamo qualcosa 
Nessun fucile e mai in fuga 
Vuoi essere un numero 1-Griff ti dira’ quando 

E poi verrai-saprai a che ora 

Fai cadere il tuo presidente-tirando fuori la tua pistola a 

raggi 
Zaap! e anche il prossimo-potrei essere il tuo Sho-Gun 

Coglioni-non stan su un minuto 

Morbido e tranquillo-Non ci sto dentro 

Fortissimo-essenziale come un rasoio 
Sono come un laser-non tì do' la pappa 
Grande abbastanza per farti crescere-cosi' questo ti 

sconvolgerà’ 
Comportati bene, ragazzo e sapro’ ricompensarti 
Interpreto una parte ma ho anche lo spirito per farlo 

Do’ voce alla mia opinione con il volume 

Tranquillo-non lo sono 

Duro-perche' sono un uomo 

Nonostante il nome siamo tutti uguali 
Pedine in un grande gioco di scacchi 

Si-la voce del potere 
E’ in casa?-vai a fare una doccia ragazzo 

P.E.un gruppo, fratelli-non un individuo 

Eravamo teppisti neri 
Siamo strangolatori rap 
Non puoi fare il furbo-so che ascolti 

Ti ho beccato a pisciarti nei pantaloni-hai paura di noi 

La folla ci ha persi di vista 

Siamo in missione ragazzo 
TERMINATOR X 

Un attitudine- quando sono in fiamme 

Fuga di corrente-filo elettrico 
Limpido e chiaro-fatemi strada 
Te lo ficco tutto in gola come Barkiey 
Vedi la chiavi della macchina-non te le prenderai mai 
Sono del gruppo della 98 Oldsmobile 
Tu vuoi qualcosa di piu' figlio-ne vuoi ancora 
Butta giu’ la porta del negozio-prenditi l’album 
Conosci il ritmo, il ritmo piu’ la battuta e' già’ stabilito 
Cosi’ posso entrare nella vostra mente, ragazzi 
Prendetevi il rumore-il mio tempo 
Levati passa il filo-Terminator x 

NOTE 
(1) Si potrebbe tradurre "Ribelle senza sosta”, in realta’ 

e’ un gioco di parole con il titolo del film "Qoventu’ bru¬ 
ciata” che nella lingua originale era ‘‘Rebel without a 

cause”. 
(2) Chuck D, Il "messaggero di profezia" del gruppo. 
(3) Def Jam e’ l’etichetta di questo e di altri gruppi rap. 
II termine def fa parte dello slang della cultura hip-hop 
ed e' derivato da death (morte) ma e’ un aggettivo che 
indica una cosa molto buona o bella. 
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Questo numero speciale di DECODER esce a seguito dello sgombero del Cen¬ 
tro Sociale Leoncavallo del 16 agosto 1989. Uno sgombero esercitato con 
grandissima esibizione di forza fisica e simbolica della polizia che ha letteral¬ 
mente raso al suolo l’edificio e arrestato 26 compagni/e. 
Questo atto ci ha ferito innanzitutto nella nostra sensibilità. Il Leoncavallo è sta¬ 
to per noi di DECQDER un passaggio fondamentale nella nostra vita, un luo¬ 
go dove abbiamo lavorato per costruire delle pratiche diverse di comunicazione 
da quelle dominanti nella città, e dove ci siamo divertiti Insieme ai moltissimi 
compagni di strada lì conosciuti. Ma cos’era il Leoncavallo al momento dell’ag¬ 
gressione poliziesca e cosa ha rappresentato per il movimento nel suoi 14 an¬ 
ni di vita? 
Al di là della retorica, che sempre viene sparsa con grande abbondanza in cir¬ 
costanze simili, è comunque da rimarcare come all’Interno del Centro trovas¬ 
sero spazio espressivo, oltre a tantissimi gruppi che per anni hanno condotto 
lotte politiche e sociali, una videoteca, sale di prova di musica, spazi teatrali 
autogestiti, un centro di documentazione di anni di lotte di movimento, luoghi 
di fruizione e attività musicale, un bar, un asilo, un centro di aggregazione del¬ 
la comunità eritrea, eccetera. 
Tutto ciò ò si voleva che fosse fisicamente e simbolicamente annientato. 
Non solo questo è/è stato il Leoncavallo ma, cosa sicuramente centrale, anche 
il sensore più vibratile ed attento di tutte le dinamiche presenti all’interno del 
movimento, delle sue aspirazioni, bisogni, pulsioni, desideri. 
Questo suo essere dispensatore di socialità, gli ha permesso di diventare, in 
molti momenti della sua storia, un po’ per l’ampiezza del luogo fisico ma anche 
per la ricchezza delle soggettività presenti all’interno di esso, quasi automati¬ 
camente il porto naturale di incontro/confronto/scontro delle differenze. 
Guardando a questo la distruzione del Leoncavallo rappresenta sicuramente 
la perdita di un luogo dove, seppure in alcuni momenti stentatamente, tutto ciò 
è stato garantito. Ma veniamo a ciò che appare di nuovo: l’ultimo anno del Le¬ 
oncavallo e, seppure in misura diversa, di Conchetta hanno evidenziato difatti 
alcune tracce che possono far credere all’esistenza di un nuovo soggetto poli¬ 
tico. Ed è su questa ipotesi, sull’Idea che sia in atto l’arrivo di una nuova gene¬ 
razione di soggettività, probabilmente con un bassissimo grado di memoria 
storica, con una cultura fortemente orientata verso la società dell’Immagine, e 
precaria sia per scelta che per necessità, che a nostro avviso è giusto puntare 
la nostra attenzione. 
Il problema del movimento è, difatti, in questo momento di non aver ancora ca¬ 
pito esattamente In che modo e verso quale direzione la trasformazione stia 
marciando. Alcuni suggeriscono che solo nel momento dispiegato di svllup- 
po/egemonia del Capitale i movimenti possano cogliere a pieno il senso del 
Plano del capitale e specularmente rovesciarlo nella sua negazione. In questo 
senso del segnali già ci suggeriscono che alcune profonde modifiche stanno 
avvenendo sul fronte del Capitale. Milano da città finanziarla di terzo rango è 
diventata, in pochi anni, una delle piazze economiche più importanti a livello 
planetario. I giochi per I prossimi 10/15 anni si stanno facendo qui e non altro¬ 
ve. 

È comunque proprio della storia del Capitale il connubio trasformazione tecno- 
logica-sventramento della città-modificazione antropologica. Una tale radicale 
modificazione pone il problema di fondare un nuovo tipo di riflessione teorica 
basata sì sulla nostra tradizione politica ma anche fornita delle Indicazioni de¬ 
rivate dal presente. 
Cosa fare per riconoscere questo nuovo soggetto? 
In primo luogo noi tutti, intendendo per noi tutti il movimento nel suo comples- 



so, ben poco sappiamb di come stia avvenendo la ristrutturazione produttiva 
nelle fabbriche, di come si ricollochi e quali ansie e desideri abbia quello che, 
per tradizione, chiamiamo proletariato di fabbrica. 
D’altro canto chi frequenta i Centri Sociali, e quindi non solo il Leoncavallo, non 
è sempre collocabile in questa fascia sociale. Esistono varie aree di giova- 
ni/compagnl che rifiutano scientemente II lavoro salariato garantito, elevando 
così II precariato a stile di vita. 
Da parte del Capitale Immediata è stata la scelta di istituzionalizzare a livello 
giuridico il precariato come forma di vita, facendone uno dei propri cavalli di tro¬ 
ia per l'odierno ciclo di accumulazione: pensiamo ad esempio ai contratti di for¬ 
mazione lavoro. 
Così pure il netto calo demografico in realtà va letto come un segnale sulla pre¬ 
carietà di un’esistenza che non offre garanzie per il futuro. Una delle risposte 
del Capitale in questo senso, è stato il rilancio della vendita rateale e dell’ac¬ 
quisto per leasing delle merci: l’impegno ad acquisire delle merci oggi, barat¬ 
tando la propria ricchezza/lavoro di domani. Così come altri puntelli sono 
certamente il piccolo risparmio investito in BOT e CCT, elementi di stabiliza- 
zione ancora più ideologica che economica dello stato italiano. Per non parla¬ 
re poi della casa, e dell’acquisto di questa che è stato incentivato in ogni 
maniera possibile, pur di produrre, anche all’interno del proletariato, la differen¬ 
ziazione mentale tra “proprietario” e non. 
Necessaria quindi è la promozione collettiva di un’analisi approfondita sulle si¬ 
nergie che legano produzione/comunicazione/consumo, In sintesi II nesso cen¬ 
trale di produzione/riproduzione oggi. 
Il nostro Invito dopo le varie dimostrazioni di solidarietà avute per lo sgombero 
del Leoncavallo è rivolto sia alle singole soggettività che al vari collettivi cultu¬ 
rali e politici della città. Da una parte per approfondire i problemi prima accen¬ 
nati e, dall’altra parte, per una scelta di contingenze, per trovare una nuova via 
d’uscita per il movimento che possa, da questo sgombero, uscirne rafforzato e 
rinnovato, invece che indebolito. 
Chi erano e quale cultura portavano le tremila persone che hanno partecipato 
alla manifestazione del 19 agosto? Esistono dei canali che le mettano in gra¬ 
do di comunicare e crescere in maniera paritaria? Sarà il movimento in grado, 
sulla questione dei centri sociali, di comunicare in maniera chiara con la vasta 
area di studenti che sicuramente, anche se dapprincipio solo a livello emozio¬ 
nale, dimostrerà la propria solidarietà alle nostre Iniziative? Per rispondere a 
questo tipo di domande ed organizzarle nella pratica è evidente come sia ne¬ 
cessario un salto di qualità nella comunicazione politica. 
E ritornando alla valenza del Leoncavallo è ora giunto II momento di cnieoersi 
se sia possibile o meno, e quale sia la volontà del soggetti in questo senso, di 
ricostruire un luogo con la caratteristica di contenitore delle diversità metropo¬ 
litane e da queste autogestito in maniera egualitaria. 
Nell’intento di dare Inizio ad un dibattito su tali questioni, teoriche e pratiche, 
questo numero di DECODER presenta come contributi una lunga intervista a 
Primo Moroni, incentrata sul concetto della “modernità” e su come questa con¬ 
dizioni la produzione dell’Immaginario politico e l’agire sociale: quale sia la si¬ 
tuazione del centri sociali e del movimento milanese al momento attuale; il 
rapporto con le Istituzioni politiche e il ruolo che sta giocando il PCI nella vicen¬ 
da; infine, in relazione alla violenza della polizia durante lo sgombero, conside¬ 
razioni sul tema dell’autodifesa, elemento che sarà sicuramente oggetto di 
discussione nel prossimi mesi. 
D’altro canto abbiamo voluto fornire una rassegna delle reazioni della stampa. 
Individuando quali fossero i luoghi comuni, le veline per coprire passate ed 
eventuali nuove azioni repressive e di come agiscano I vari gruppi di potere at¬ 
traverso lo strumento deir“informazione”. 
Prima di concludere vorremmo da una parte esprimere la nostra comple¬ 
ta solidarietà alle compagne/i, fratelli e sorelle, arrestati, fermati o pesta¬ 
ti la maledetta mattina e da tutt’altra parte esprimere il nostro più sincero 
sentimento d’odio contro il Partito Spacciatori Italiano (i burattinai), con¬ 
tro Fabio Treves, assessore burattino (inconsapevole?) ai problemi dei 
giovani, contro le ruspe che volevano cancellare 14 anni di lavoro fisico 
e politico di migliaia di persone, contro tutti coloro ai quali la disoccupa¬ 
zione ha dato un mestiere di merda e che tentano in ogni modo di crimi¬ 
nalizzarci. Nessuno si preoccupi comunque: 

IL LEONCAVALLO È SUPERVIVO! 



colonne di piombo 
"All’alba esplode la guerriglia. Gli au- saranno ancora solo alcuni giornali- tempi si riconosceva nel lavoro del 
tonomi danno battaglia con molotov, sti a farlo, unendo un’accozzaglia di centro sociale, andando ben al di là 
sassi e fionde. Gli scontri minuto per luoghi comuni e di analisi politica da dei soliti stereotipi. Chi invece ci rica- 
minuto”. Il Giornale 17 agosto. I tito- bar. Il Corriere della Sera di sabato sca è il Giorno, quotidiano di Stato, 
li altrove sono forse meno enfatici ma 19 agosto ne è un esempio: “Il buio filosocialista. L’articolo in questione 
lo spazio è comunque enorme, com- della notte evita agli autonomi di ca- è l’editoriale di prima pagina del 21 
plice anche la scarsità di notizie fer- lare sul volto il passamontagna o II agosto: “Come mal Insegnassero (i 
ragostane di rilievo. Per II Giornale è fazzoletto”. L’esordio, noir, è Intrigan- soliti autonomi, N.d.r.) ai bambini del- 
un "covo che è stato espugnato”. Un te. Occhieggia al titolo: “Piccoli India- l’asilo? A imbrattare i muri? Afumare 
"covo frequentato dagli ultras politi- ni ma armati di molotov”. Il Feticcio spinelli? A preparare bombe mdo- 
camente isolati”. Ci vorrà il ministro ritorna. Scrive ancora il giornalista: tov?” E ci è andata ancora bene. Sla- 
ombra della sanità per il PCI Cancri- "La nuova autonomia, con la a minu- mo stati risparmiati, questa volta, dai 
ni, Scalpelli della direzione provin- scola, non pare sia molta diversa da pranzi che venivano consumati dal 
ciale dello stesso partito, l’assessore quella con la A maiuscola. La strate- bambini neH’asilo, peraltro ricono- 
verde Cinzia Barone, DP e altri an- già delle molotov, al di là delle defini- soluto dallo stesso Comune di Mlla- 
cora per incrinare quella convinzione zioni, sopravvive al tempi. La loro no. Anche se l'editorialista può 
di isolamento vista dall’articolista, teoria: rifiuto della società legale, immaginarlo non veniva servito nes- 
Pocomale, verrà tutto annegato nel- Qualcuno vjè ai confini con la clan- sun pargolo in fricassea. Sui quoti¬ 
la baillamme di questa vicenda. Ma destinità.” Ancora più esplicita La diani, sempre in quei giorni, è aperta 
facciamo un passo indietro. Né^TI Notte del 21 agosto che scomoda il la caccia a chi abbia voluto lo sgom- 
Giornale dello stesso giorno, ma an- suo direttore per scrivere che "Il lupo bero. Le dichiarazioni e le smentite 

Gli scontri minuto per minuto 
Chi sono, cosa pensano, quali radici hanno i ragazzi protagonisti della battaglia con la polizia durante lo sgombero di Milano 

Piccoli indiani ma armati di molotov 
I «nuovi autonomi» di via LeoncavaUo: dietro Varia punk i fantasmi dd passato 

' ..^}v , 

PILUTTERI nàUA TUNISIA sindaco a «La :Notte>>: «Spr^ghe, siringhe e molotov 
- un attacco politico alla battaglia del Psi contro la droga» 

Dal LeoncavaUo il corteo della collera 
che per altre testate, c’è almeno un (cioè gli autonomi) perde il pelo ma si sprecano. Palazzo Marino, chiuso 
errore di prospettiva. Un riperpetuar- non il vizio”. Quella degli autonomi, perferie^ ufficialmente tace. Ci vorrà 
SI di schemi ormai consunti. Il gioco minuscola, ultraminuscola per carità, la manifestazione del sabato suc- 
lo tanno anche i bambini: “Chi ha ini- è solo una delle componenti che gra- cessivo allo sgombero per far passa- 
ziato. Per chi c era quel mattino, e i vitano nel magmatico mondo del Le- re in secondo plano l’imbarazzante 
giornalisti erano davvero pochi, an- oncavallo. Che siano gli unici ad argomento. Sì, la manifestazione di 
che se non traspare in chi riesce a avere la prima pagina fa ancora più sabato 19 agosto. Quella dove entra 
scrivere gli scontri minuto per minu- impressione. I tempi passano, a In scena il Grande Feticcio numero 
to, lo sanarlo era un po’ diverso, quanto pare, ma non per alcuni glor- 2: Il sasso. È meno d’effetto della mo- 
u era chi attaccava e chi difende- naiisti. Dove non sono autonomi, lotovmafalostesso.’Autonomlas- 
va/si difendeva un suo spazio. Fortu- stando alle colonne del giornali, so- saltano Palazzo Marino”, titola II 
na, per qualche giornale che c’è il no punk. La loro diversità, anche Giorno del 20 agosto che nell’oc- 
Grande Feticcio. Arriva la prima mo- esteriore, ben si presta a quel pezzi chiello richiama subito un’altra figura 

n di descrizione che, non a caso, in retorica pluricollaudata:‘Centinaia di 
ni (dalle stesse cronache minuto per gergo si chiamano di colore. Altri agenti hanno controllato a distanza i 
minuto già citate). Ma questo salto giornali raccontano esaurientemen- teppisti”. Il Corriere della Sera, stes¬ 
ine le ro, con encomiabile pervicacia te la realtà sociale che negli ultimi so giorno, incalza: “Milano deserta 



ha rivissuto quella paura”. L'occhiel¬ 
lo stride un po’ visto che la città, co¬ 
me dice il Corriere, è deserta: “I 
passanti sorpresi in strada dalla ma¬ 
nifestazione sono fuggiti come negli 
anni 70." Il Corriere, va da sé, non cl 
spiega come si fuggiva negli anni 
Sessanta. Sarebbe troppo complica¬ 
to. Andiamo oltre. La cronaca, detta¬ 
gliata, parla di sassi contro la sede 
comunale, quella del PSI di corso 
Magenta e contro quella di una delle 
imrTX>biliari che ha sede poco più 
avanti. Già, l’Avantì!. In edicola ci ar¬ 
riva il 22 agosto: ‘Teppismo a Milano 
contro il PSI. Rigurgito di teppismo 
stile anni Settanta. Per un intero po¬ 
meriggio Milano è rimasta in balìa 
delle squadracce degli autonomi”. 
Solo II Manifesto, dando corpo al 
pensiero di molti, scriverà che “Se 
dovesse valere la legge dell’occhio 
per occhio ben poca cosa sarebbe 
qualche vetro rotto rispetto al lavoro 

lo sgombero. Nessun riguardo per i 
violenti. Con chi usa le spranghe e le 
molotov non si tratta.” Va da sé che 
a questa conferenza stampa, sgan'o 
o ritorsione non si sa, alcuni giornali 
e testate non vengono invitati. Sono 
L’Unità, Il Manifesto e Radio Popola¬ 
re. Qui finisce la rapida rassegna 
stampa delle ultime settimane d’ago¬ 
sto. Il quadro, seppur desolante, non 
è tra I peggiori. Anche se molti rirrìan- 
gono I buchi neri sull’intera vicenda. 
Leggendo i giornali non si capisce 
come sia successo che, In palese il¬ 
legalità, una bella mattina d’agosto 
un centro sociale possa diventare un 
obbiettivo militare di uno spiegamen¬ 
to di forze inusuaiI. Una sola cosa è 
certa: la manichea divisione tra buo¬ 
ni e cattivi ha vinto ancora una volta 
sulle colonne di piombo delle rotati¬ 
ve. E chi sono i buoni lo scrive anco¬ 
ra il Manifesto sulla prima pagina del 
18 agosto: “A Milano comanda la 

i 

erasodsuobu‘‘Leoncavauo Cariche ddbpdizia, molotov, 26 anesd e 55 fermi: dqro quattordici armi sgomoerato 

n ‘Tort Alamo” defl’Àutonomia 
" ■ ■ : JÌ 

AH’alta esplode la 
Gbautoncnu danno battagUacon molo^Vf sassiefionde 

Di hanno sommersi 

^Nl[;, 

niiin 
Duemila giovani arrivati da tutta la penisola sono stati per un intero pomerìggio padi )ni del centro guardati a vista dalla polizia 

Milano deserta ha rivissuto quella» paura 
Forte tensione e qualche sbocco di violenza al corteo o ìntro la fine del LeoncavaUo 

di ruspe e caterpillar sul Leoncaval- 
lo.” Ma oramai è fatta. L’entrata in 
scena del QrarxJe Feticcio numero 2 
può tranquillamente dare la stura a 
tutti I luoghi comuni di questo mon¬ 
do. Anche la notizia dei pestaggi su¬ 
biti dal giovani durante lo sgombero 
la si può liquidare In poche righe. 
Non c’è più un prima e un dopo. Cau¬ 
sa ed effetto non esistono. Il ritorno 
a Milano del sindaco Paolo Plllltteri è 
un esempio. Dopo essersi aperto la 
strada con un’intervista sulla prima 
pagina de La Notte, anch'essa filoso¬ 
cialista, il sindaco monopolizza i gior¬ 
nali con la sua conferenza stampa: 
Il Comune di Milano non c’entra con 

giacca a quadri, firmata o imitata, 
simbolo e divisa delle città della mo¬ 
da, della finanza e delle immobiliari.” 
E chi non Indossa la giacca a quadri, 
da sempre deve aspettarsi di tutto. 
Di doversi prendere e poi ovviamen¬ 
te difendere il suo spazio. Innanzitut¬ 
to. Perché, lo ha scoperto o se ne 
compiace, anche il quotidiano La 
Notte che lo scrive in un commenti¬ 
no pubblicato il 17 agosto. ‘CHI VI¬ 
VE FUORI DALLE REGOLE PRIMA 
O POI DEVE ASPETTARSI CHE 
QUALCUNO SI FACCIA VIVO A RI¬ 
PRISTINARLE!” 

FABIO POLETTI 
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intervista a primo moroni 
Come vedi ia situazione dei 
Centri Sociaii miianesi neii’uiti- 
mo anno? 
Nell’ultimo anno sono successe 
un sacco di cose. Si sono definiti¬ 
vamente diluite le tracce delle cul¬ 
ture metropolitane precedenti. Del 
resto II fenomeno è leggibile anche 
a livello nazionale dove sono 
scomparse la gran parte delle fan¬ 
zine nate all’Inizio degli anni ’80. 
Rilevante nell’area milanese la fi¬ 
ne di T.V.O.R. e la stessa silenzio¬ 
sa deriva di AMEN, che aveva 
peraltro una sua grossa dignità ed 
una presenza negli ultimi anni. 
L’ultima cosa che ha prodotto è 
stata “La nave del folli” e, prece¬ 
dentemente, “Asfalti al neon”, 
un’operazione editoriale molto ori¬ 
ginale e sperimentale sia nel con¬ 
tenuti che nella confezione. Mi 
pare che le Intelligenze di questa 
esperienza si siano ricomposte 
parte nel “Centro di Documenta¬ 
zione” di Via Mancinelli, parte nel 
“Centro di Iniziativa Luca Rossi”. 
Questo centro sarebbe stato negli 
anni ’70 una componente demo¬ 
cratico-progressista giovanile, ma 
nella fase attuale si incrocia e sfu¬ 
ma nell’area dell’antagonismo co¬ 
sì come è sospeso tra 
neo-istituzioni, garantismo e movi¬ 
menti. Il Leoncavallo è stato uno 
straordinario sensore storico dei 
movimenti, quasi un loro riscontro 
speculare: ricco, caotico, fantasio¬ 
so, quando I movimenti esprime¬ 
vano complessità; chiuso dentro 
un’aura ermetica di incomunicabi¬ 
lità per gran parte degli anni ’80 
quando i movimenti sono stati co¬ 
stretti ad appiattirsi sulle tematiche 
della repressione.Recentemente 
si era riaperta la dialettica comuni¬ 
cativa con la ricchezza e soggetti¬ 
vità esterne e ciò a merito del 
nuovo gruppo-comitato di gestio¬ 
ne. La vecchia composizione mi 
pare sia completamente sparita, 
salvo una componente delle stori¬ 
che “Mamme” e di qualche fre¬ 
quentatore. In questo senso 
l’esperienza dell’ultimo anno non è 
valutabile In quanto si tratta di un 
Work In progress, una fase di as¬ 
sestamento e ricerca di identità. 
Lo stesso fatto di aver riaperto 1’- 
Helter Skelter (N.d.r. uno spazio 
gestito da punks e creature simili 
di sperimentazione sulla comuni¬ 
cazione e musicale e multimedia¬ 

le che ha funzionato dal 1986 al 
1988), che fu ottenuto dopo una 
battaglia politica,^ con il nuovo no¬ 
me di Gudarjak, con una Imposta¬ 
zione simile, anche se non è la 
stessa cosa, significa assumere e 
ricomporre Indicazioni precedenti. 
Certamente luoghi critici intermedi 
come questi nascono come pro¬ 
cesso e funzione cosciente di co¬ 
municazione-ricomposizione delle 
diverse anime dei movimenti nel 
sociale, ma certamente negli ulti¬ 
mi anni ciò non si è verificato per 
molteplici motivi, tra I quali mette¬ 
rei il mancato superamento-ag¬ 
giornamento del concetto di 
assemblea-gruppo di gestione. In 
effetti anche linguisticamente non 
si riesce mai a definire che cosa è 
questo organismo. È un comitato 
direttivo ma anche assemblea; un 
coordinamento di gestione ma an¬ 
che l’espressione di un’egemonia. 
Questo è un vecchio dilemma che 
frequentemente viene eluso dalla 
parola magica “assemblea” che 
dovrebbe essere uno del luoghi 
dove avviene l’osmosi tra compo¬ 
sizione sociale (politica) e organiz- 
zazione.Questo dilemma non era 
stato risolto negli anni ’70 ed è ben 
lungi dall’essere risolto oggi. D’al¬ 
tronde nell’assemblea si esprime 
quasi sempre un gruppo che espri¬ 
me egemonia, che è fortemente 
intrecciato tra pratica sociale e 
Ideologia. Ciò, a mio modo di ve¬ 
dere, è pur sempre un limite nella 
creazione di una Intelligenza col¬ 
lettiva di movimento, che sappia 
incrociare i saperi dei movimenti 
con la soggettività, gli strumenti 
della teoria (non dell’Ideologia) 
con la trasformazione ininterotta 
dei vissuti esistenziali e materiali. 
Quando esistono tutti questi livel¬ 
li (ed altri ancora) il rischio è la ri- 
proposizlone di forme di “ceto 
politico” che, anche se transitorie, 
producono generalmente delle 
fratture. In questo senso anche la 
proiezione utopica del collettivo di 
via del Transiti così come è prote¬ 
sa alla “ricomposizione” (simboli¬ 
camente ribadita a tutta pagina su 
“Autonomen”) appare viceversa 
come una proiezione ideologica In 
quanto -a mio avviso- oggi non è il 
momento della ricomposizione 
ma, caso mai, quello del conflitto- 
confronto tra le diversità. Non è il 
momento della ricomposizione 

non dico tra la classe e I soggetti 
sociali ma addirittura all’Interno 
degli stessi frammenti delle sog¬ 
gettività metropolitane. L’ipotesi, 
più dichiarata che reale, che il Le¬ 
oncavallo diventasse il luogo criti¬ 
co del confronto era tutto da 
verificare, anche se non è in di¬ 
scussione la reale volontà di colo¬ 
ro che la promuovevano. 
Certamente stiamo vivendo la fa¬ 
se devastante e drammatica della 
transizione tra la fine del prece¬ 
dente assetto sociale e la forza di¬ 
struttiva ma Innovatrice dei 
processi di modernizzazione. Il 
“moderno” distrugge e produce 
culture sociali e così come ha ri¬ 
dotto il soggetto operaio al silenzio 
ha contemporaneamente prodotto 
il ciclo dei punks, dei dark e simili. 
Queste ultime culture (sottocultu¬ 
re?) sono nella parabola discen¬ 
dente e qualsiasi loro 
riproposizione produrrebbe solo 
imitazioni degradate. Ma da quel¬ 
le esperienze sono uscite sogget¬ 
tività ricche ed esistenzialmente 
radicali che cercano una colloca¬ 
zione più matura e progettuale. 
Questo processo non è riducibile 
a nessuna forma dell’ideologia an¬ 
che se sostanziata dall’antagoni¬ 
smo ugualitario e qualsiasi 
sovradeterminazione avrebbe ef¬ 
fetti devastanti. Mi pare che i “cen¬ 
tri sociali” abbiano visto 
lentamente emergere un soggetto 
sociale di difficile definizione, fles¬ 
sibile nel percorsi materiali e pro¬ 
fondamente frastagliato nel 
percorsi dell’Identità soggettiva e 
collettiva, che produce piccole 
avanguardie interne ma non suffi¬ 
cienti ad assicurarne l’espressio¬ 
ne di intellettualità dispiegata. 
Contemporaneamente la perce¬ 
zione di sé dentro il moderno e II 
suo rovesciamento speculare nel 
movimenti sono In corso, ma sono 
lungi dall’essere visibili e com¬ 
prensibili. Ci sono frammenti spar¬ 
si. E questa è una tendenza 
estremamente fragile e di crinale, 
pericolosa perché tende a ripie¬ 
garsi su culture amicali come sur¬ 
rogato della perdita delle 
precedenti esperienze, pericolosa 
perché ipotizza percorsi di “banda” 
su modelli americani (dove l’aml- 
calità separata è sostanziata da 
efficaci necessità materiali). Na¬ 
sce dal bisogno-necessità di iden- 



tità e di sicurezza di difesa dal di¬ 
sagio, dalla paura oscura di pro¬ 
gettare Il futuro, di governare e 
convivere con il moderno. È que¬ 
sta una dinamica da capire, per¬ 
ché tende a centrifugare i soggetti 
fragili ed a allontanarli dai centri 
sociali, a rinchiuderli dentro la co¬ 
municazione Individuale. Nel men¬ 
tre tende a trasformare il luogo 
come fruizione strumentale all’ab¬ 
bassamento del disagio e della so¬ 
litudine e non come spazio di 
partecipazione, come humus di un 
possibile processo di progettazio¬ 
ne e trasformazione del presente. 
La vicenda di Conchetta è In que¬ 
sto senso esemplare. Ritengo 
che, per la collocazione In un luo¬ 
go molto fantasticato e molto vis¬ 
suto dairimmaginarlo collettivo 
non solo dei movimenti giovanili 
ma dalla città in generale, abbia 
avuto la possibilità di far nascere 
in quartiere una diversità moltipli¬ 
cata sia per la percezione genera¬ 
le che ne hanno i soggetti e sia per 
la complessità Interna degli stessi 
soggetti. Però poiché si consuma¬ 
vano le culture precedenti di tipo 
esistenziale e culturale o sottocul¬ 
turale che venivano dagli anni ’80, 
la sua Interruzione brusca con lo 
sgombero ha accelerato i proces¬ 
si di disgregazione, che però era¬ 
no già in corso nella vecchia sede 
di via Conchetta, ma che nell’Ac¬ 
quario si è trasformato in vera e 
propria deriva di tali culture. 
Sono emersi tutti gli aspetti di fra¬ 
gilità soggettiva esistenziale e pro¬ 
gettuale che prima erano uniti 
nella visione forte della separatez¬ 
za come quella del Virus. Non tro¬ 
vando un altro terreno comune di 
identità e, In una fase In cui il mo¬ 
derno richiede invece il confronto 
e la specularità per arrivare al ro¬ 
vesciamento e al conflitto, l’Ac¬ 
quario è sospeso in un limbo da cui 
non si possono ipotizzare gli esiti 
finali. Ma la vicenda Conchetta- 
Acquario è solo un tassello di una 
situazione più generale che vede, 
da un lato, questi luoghi dimostra¬ 
re la capacità di improvvise e fan¬ 
tasiose iniziative (il camion alla 
manifestazione contro l’eroina, i 
vascelli pirata alla festa del navigli, 
ecc.) e dall’altro la grande difficol¬ 
tà di convivere la socialità del quo¬ 
tidiano di cui, ad esempio, la 
terrificante sottocultura del rappor¬ 

ti uomo-donna è solo l’aspetto più 
clamoroso. È dentro questa dina¬ 
mica, che è più un processo che 
una scelta egemonica, che i Tran¬ 
siti hanno in qualche modo “vinto” 
una piccola battaglia di egemonia 
sul Leoncavallo, nel senso che è 
un discorso speculare a quello cit¬ 
tadino che li ha portati a comuni¬ 
care un’apertura, in quanto una 
componente interna del Leonca¬ 
vallo aveva perso il rapporto con la 
città, cosa che le mamme del Le¬ 
oncavallo e altri soggetti senza po¬ 
tere avevano intuito. È altrettanto 
vero che l’arrivo di una componen¬ 
te giovanile carica di energie ha 
riaperto tutto quanto il discorso del 
Leoncavallo, che ha avuto la sua 
massima espressione possibile 
nella contraddizione nella tre gior¬ 
ni del Parco Lambro “Né eroina né 
polizia”, in cui è circolata una mas¬ 
sa di informazione e di comunica- 
zione a livello nazionale. 
Certamente c’era stato un lavoro 
precedente di comunicazione del 
Centro di Documentazione interno 
al Leoncavallo e di questo piccolo 
strumento che è “il Foglio”, e che 
comunque è un elemento di colle¬ 
gamento tra i diversi gruppi sparsi 
per l’Italia. Però la tre giorni del 
parco Lambro ha significati mag¬ 
giori di quanto non diano conto le 
cifre dei partecipanti. È facile rico¬ 
noscere che l’organizzazione ab¬ 
bia funzionato, sono stati serviti 
5-6.000 pasti e bevande, organiz¬ 
zati spettacoli ecc. Ma l'assem¬ 
blea della domenica pomeriggio 
mi è sembrata straordinaria per in¬ 
tensità. Non avveniva da parecchi 
anni che si parlasse di eroina e po¬ 
lizia per 4 ore e mezza con questo 
livello di competenza. Quello che 
se ne è ricavato è che, sia grazie 
à parecchie riunioni intermedie sia 
forse per i contatti con la “Calusca” 
e simili, la linea dei “milanesi” sul 
problema dell’eroina e dei centri 
sociali sia stata rapidamente adot¬ 
tata da tutte le altre situazioni na¬ 
zionali. Il che vuol dire che l’eroina 
a Milano ha un significato diverso 
di quanto ne abbia a Roma, Napo¬ 
li o Firenze, poiché l’eroina a Mila¬ 
no è un aspetto del moderno, cioè 
è il riscontro speculare del terzia¬ 
rio telematico e informatico, men¬ 
tre a Napoli è inserita 
neH’economia extra-legale. È per 
questo che a Milano ci sono cosi 

tanti tossicodipendenti e, soprat¬ 
tutto, morti di eroina. L’eroina è 
un’espressione moderna, solo in 
un luogo che sia il punto alto del 
disagio del moderno può essere 
elaborato un atteggiamento elasti¬ 
co nei confronti del tossico, ponen¬ 
do quest’ultimo davanti alla scelta 
tra eroina e frequenza del centro 
sociale, con una serie di ragiona¬ 
menti legati al mercato del lavoro 
ed al processo generale di discipli- 
namento del soggetti. Non come 
lettura psicologica, come hanno 
portato, ad esempio, I romani di 
“Brevetto ’80” per I quali i problemi 
sembravano essere quelli di ri¬ 
comporsi sulla psicologia e sui sa¬ 
peri sulle droghe, senza valutare 
che negli anni ’70 in Italia vi era la 
competenza più elevata mai verifi¬ 
catasi in un paese occidentale. Si 
sapeva tutto ma questo non ha Im-' 
pedito di una sola unità il diffonder¬ 
si dell’eroina. Questa è una 
visione illuministica: facciamo la 
controinformazione e i soggetti 
non cadranno più dentro la trappo¬ 
la dell’eroina. Invece è tutto legato 
ad un processo storico e sociale. 
La tre giorni al parco Lambro ha si¬ 
gnificato l’espressione di una intel¬ 
ligenza avanzata metropolitana, 
per quanto frantumata e contrad¬ 
dittoria, ed un buon esempio di au- 
togestione del territorio. 
Comprese tutte le nevrosi della 
paura dello scontro con la polizia, 
o del desiderio del possibile scon¬ 
tro, il quale esisteva nei soggetti 
che avevano necessità di realiz¬ 
zarsi proprio tramite lo scontro 
stesso: una scelta esistenziale per 
la quale se tu non metti in discus¬ 
sione il tuo corpo nello scontro fi¬ 
sico con il potere praticamente 
non esisti come soggetto sociale. 
Questa scelta in realtà ha origini di 
carattere esistenziale, di tipo pre¬ 
politico, anni sessanta; la sua 
struttura ideologica è invece da 
anni settanta, cioè progettuale, 
quasi leninista. Sono due cose in 
totale contraddizione. Però è an¬ 
che vero che questo rappresenta 
un problema irrisolto dagli anni 
settanta, una condizione continua 
di emotività, razionalità ed irrazio¬ 
nalità, che è una caratteristica del- 
rintelligenza, ma che non 
permette la ricomposizione con 
l’elemento della fantasia e dell’iro¬ 
nia, proiezione e mediazione che 



è stato ad esemplo Conchetta. So¬ 
no due modelli completamente di¬ 
versi, non separati o in 
contraddizione, ma che per ades¬ 
so non comunicano. Dentro que¬ 
sto ragionamento è chiaro che è 
più fragile Conchetta che cerca la 
strada di una possibile intelligenza 
collettiva degli anni novanta e 
quindi sceglie il terreno dell’avven¬ 
tura col rischio della disgregazio¬ 
ne e della perdita di identità, delia 
frantumazione, di quanto non sia 
l’apparente sicurezza del progetto 
ideologico politico del collettivo dei 
Transiti, che è un elemento di fra¬ 
gilità e debolezza, perché parten¬ 
do da un’impostazione ideologica 
leninista autonoma, sostanzial¬ 
mente non ha la capacità, a meno 
che non lo sviluppi per i prossimi 
mesi, di confrontarsi con i poteri e 
con tutte le forme di rappresentan¬ 
za politica. L’ultimo anno è stato ri¬ 
levantissimo perché è in corso in 
questo processo interno, non 
sempre cosciente nei soggetti, ma 
che viene espresso quotidiana¬ 
mente dai soggetti nei comporta¬ 
menti, compreso il disagio, 
giacché, escluso per i Transiti, 
l’aggregazione nei centri sociali è 
avvenuta sul disagio metropolita¬ 
no e non sul progetto di una con¬ 
trocultura. Controcultura è stato II 
punk. Finito quello c’è stato il per¬ 
dersi nel mare metropolitano alla 
ricerca di punti di riferimento. Ad 
esempio soggetti prima legati a 
collettivi punk, ora hanno formato 
cooperative di lavoro, non come 
via di fuga ma per riprogettare l’e¬ 
sistenza. Prima Invece non si pro¬ 
gettava nulla, si viveva la separa¬ 
tezza, questi invece sono I primi 
segnali della fine del mitico con¬ 
cetto di “No future”. 

Quali sono, secondo te, le ragio¬ 
ni profonde per le quali il Leon- 
cavallo è stato distrutto? 
Ciò che alcune volte produce un 
effetto notte nell’analisi di alcune 
componenti deH’Autonomla è il ri¬ 
ferimento alla classe. Invece in 
questo caso non c’è nessun riferi¬ 
mento alla classe, che non è più 
un soggetto politico, essendo sta¬ 
to chiuso nelle fabbriche. È perlo¬ 
meno oscura la composizione di 
classe del quartieri, visto che II 
processo di Introiezione dell’ideo¬ 
logia capitalistica è stato così pro¬ 
fondo e radicale tanto da 

trasformare gli stessi soggetti. Il 
fatto che in un quartiere come il 
Casoretto il 50% del proletari sia¬ 
no diventati proprietari di apparta¬ 
menti determina una modifica 
della loro collocazione sociale. An¬ 
che se è un diritto il possesso del¬ 
l’appartamento, questo determina 
una modificazione continua della 
loro posizione all’Interno del pro¬ 
cesso capitalistico e del moderno. 
VI è una proiezione ideologica che 
fa sì che tutto venga riferito alla 
problematica di classe, ma non 
esiste nemmeno ai livelli alti della 
sociologia o della politica la lettura 
di cos’è la composizione di classe 
oggi a Milano, che è di per sé di 
difficilissima comprensione. È una 
città che ha perso 350.000 abitan¬ 
ti, e per lo più, si suppone, di estra¬ 
zione proletaria, ciò costituisce 
una ferita mortale neH’oblettlvo 
della ricomposizione. I quartieri 
una volta periferici sono abitati 
adesso dalla piccola borghesia im¬ 
piegatizia e gli operai sono scono¬ 
sciuti, ormai persi nelle periferie o 
comunque silenziosi nelle loro ca¬ 
se. I movimenti oggi hanno più a 
che fare con la teoria schematica 
della società divisa in due terzi-un 
terzo che non con la ricomposizio¬ 
ne delle categorie di classe. Però 
diventa una copertura forte d’iden¬ 
tità il riferirsi alla classe. Così, in un 
certo senso, è stato un fallimento 
il tentativo di unificare la lotta degli 
spazi sociali con quella degli sfrat¬ 
tati, perché si tratta di due dinami¬ 
che completamente differenti. 
Perché i frequentatori del centri 
sociali sono del soggetti sociali 
esclusi dall’adeguamento al pro¬ 
cessi di modernizzazione che ge¬ 
nerano delle forme di 
rappresentanza e di utopia diver¬ 
se da quelle proposte. Mentre gli 
sfrattati hanno dei problemi mate¬ 
rialmente diversi da quelli della 
rappresentanza informale in que¬ 
sto tipo di trasformazione metro¬ 
politana. La distruzione del 
Leoncavallo è frutto di un proces¬ 
so che sarebbe errato leggere co¬ 
me un complotto, è un processo 
all’incrocio tra i poteri politici e le 
esigenze dell’Imprenditoria Immo¬ 
biliare. Milano è la città in Europa 
con la più alta concentrazione di 
poteri Innovativi In rapporto all’e¬ 
conomia nazionale, nel campo 
deH’engineerlng, del leasing, della 

finanza. Non a caso i tre maggiori 
gruppi finanziari nazionali cioè 
Gardini, De Benedetti e Agnelli so¬ 
no costretti a concentrare la mag¬ 
gior parte dei loro poteri su questa 
città. Ne sono però uscite distrutte 
le borghesie industriali che hanno 
dominato la città nei decenni pre¬ 
cedenti cioè i Pirelli, i Faick, gli 
azionisti della Breda, I Crespi, so¬ 
no stati spazzati via per le capaci¬ 
tà aggressive imprenditoriali di 
altre composizioni imprenditoriali 
Italiane. La storia della città si era 
però incrociata tra un modello di 
borghesia di origine asburgica che 
governava la classe con un model¬ 
lo di tolleranza-paternalistica so¬ 
cialdemocratica con le grandi 
istituzioni come la Fondazione 
Umanitaria, la Fondazione Feltri¬ 
nelli, che dovevano rappresentare 
la mediazione tra le esigenze del¬ 
lo sviluppo e la composizione ope¬ 
rala e professionale della città. La 
borghesia esce dagli anni ’70 feri¬ 
ta a morte dalle varie lotte così co¬ 
me viene spazzato via il cuscinetto 
della mediazione. Da ciò non si ri¬ 
prenderà più ed è non a caso che, 
dalla provincia piemontese, dalla 
durezza della famiglia savoiarda 
Agnelli o da un imprenditore che 
viene dal basso come Gardini (che 
viene dal ferrarese e dai granai e 
si inserisce nel moderno attraver¬ 
so la soja e conquista la Montedi- 
son), le più grandi Istituzioni 
economiche vengono conquistate 
da gruppi finanziari esterni. Anche 
il tessuto connettivo che determi¬ 
nava le case editrici e Tinformazlo- 
ne (Corriere eccetera) viene 
spazzate via perché non c’è più 
questo incrocio tra industria e In¬ 
tellettualità che aveva garantito 
l’innovazione del Piccolo Teatro 
negli anni cinquanta e di altre isti¬ 
tuzioni quali le tre università che 
oggi sono praticamente o privatiz¬ 
zate o egemonizzate da gruppi 
economico politici particolari. L’I¬ 
stituzione politica che precedente- 
mente si interfacciava con 
Imprenditorialità, progetto operaio 
e costruzione di una città moder¬ 
na, è negli ultimi dieci anni comple¬ 
tamente saltata. Salta cioè un 
tessuto intermedio di comunica¬ 
zione e di mediazione. Resta sol¬ 
tanto l’elite religiosa in grado dì 
mediare secondo un vecchio 
schema paternalista. Chiaro che i 



nuovi soggetti emergenti nella cit¬ 
tà si trovano di fronte ad una diffi¬ 
coltà di autorappresentazione che 
cozza contro un muro, dove non cl 
sono del referenti dentro le istitu¬ 
zioni e dentro l’economia. Allora 
avviene questo meccanismo di di¬ 
sintegrazione che non è percepito 
dal soggetto reale. Il Leoncavallo 
chiaramente dentro questo pro¬ 
cesso non conta assolutamente 
nulla negli ultimi cinque anni, per¬ 
ché i cambiamenti apportati anche 
nell’ultimo anno erano solamente 
di tipo sperimentale ed il salone 
serviva per lo più come luogo di 
rappresentazione delle diverse 
culture presenti nella città e come 
forma di autofinanziamento. La 
sperimentazione complessiva che 
si è avuta dopo lo sgombero di 
Conchetta è Invece di tipo assolu¬ 
tamente nuovo perché si è Incro¬ 
ciata del tutto casualmente con 
una componente nuova, emer¬ 
gente del PCI che modificava di 
180 la cultura precedente di rap¬ 
porto con la città. In particolare la 
Casa della Cultura, nata negli an¬ 
ni 50 come cuscinetto per media¬ 
re le istanze della classe con 
quelle degli Intellettuali e che da 
anni era silenziosa, ha avuto negli 
ultimi due/tre anni una funzione 
forte di proliferazione culturale sla 
a livello cittadino sia europeo. Tor¬ 
nando a Conchetta si è avuta l’oc¬ 
cupazione dell’ufficio di Treves e 
l’apertura di un canale di comuni¬ 
cazione verso quelle istituzioni 
che vogliono comunicare, senza 
timori di perdere Identità nel comu¬ 
nicare e s’inizia questo processo, 
tuttora In corso, che ha una sua 
particolare originalità perché si 
colloca come frammento di intelli¬ 
genza collettiva della fase. Basti 
considerare il problema del PCI, 
che è stato negli ultimi quindici an¬ 
ni Il distruttore principale delle for¬ 
me di rappresentanza alla sua 
sinistra, e che ora sta vivendo una 
modifica radicale con contraddi¬ 
zioni Interne. Da una lato la vec¬ 
chia composizione del miglioristi 
come CorbanI che rappresenta il 
veccnio modello di adeguamento 
al moderno, ad esemplo di cerca¬ 
re sponsor privati per realizzare II 
benessere sociale, modello di 
adeguamento, e non di alternati¬ 
va, e dall’altro lato stare dentro II 
moderno governandolo, che è un 

po’ la posizione di Lanzone, Bolo- 
li e Scalpelli. Una parte del compo¬ 
nenti del centri sociali, rispetto al 
problema dell’atteggiamento da 
tenersi nel confronti della moder¬ 
nità, ha del comportamenti slmili: 
non rifiutare la tecnologia, ma go¬ 
vernarla attraverso il processo di 
autoimprenditorla o di autoprodu¬ 
zione. 
Nel caso di Conchetta si è deciso 
di generare conflitto ma non vio¬ 
lenza, non perché contro la violen¬ 
za, e produrre, diversamente, il 
conflitto come forma di rappresen¬ 
tanza, In maniera slmile al model¬ 
lo della guerra a bassa intensità, 
per rimpossibilità di spostarla ad 
un livello superiore per la mancan¬ 
za di forza, che è esemplificato 
dalla serie di manifestazioni della 
settimana successiva allo sgom¬ 
bero di via Conchetta. Autorlduzlo- 
nl nei locali e nel cinema, processi 
che non escludono una certa for¬ 
ma di violenza moderata, ma che 
hanno la funzione di lanciare una 
serie di segnali verso quelle Istitu¬ 
zioni che Intendono comunicare e 
nel contempo di difendere la rap¬ 
presentanza territoriale In seno al¬ 
le proprie culture. Ciò non vuol dire 
che questa sla l’unica via possibi¬ 
le, si tratta solamente di un tenta¬ 
tivo sperimentale determinato sia 
da una scelta sla da una riflessio¬ 
ne realistica. Un tentativo che pre¬ 
vede una verifica sugli esiti positivi 
dello stesso e che non esclude ri¬ 
pensamenti di tipo tattico e strate¬ 
gico, ma che comunque era 
Interessante tentare nella fase at¬ 
tuale e tenendo conto delle sog¬ 
gettività espresse dalla situazione, 
il violento assalto delle forze di po¬ 
lizia al Leoncavallo ha costretto gli 
occupanti a forme dura di autodi¬ 
fesa che a mio parere vanno com¬ 
prese e difese e la cui gestione 
politica futura è un problema di tut¬ 
to il movimento. 
La situazione che si prospetta in 
futuro ricorda quella descritta 
dal regista Spike Lee nel suo ul¬ 
timo film “Do thè right thing”. 
Questi sulla situazione razziale 
in America prevede degli svilup¬ 
pi più vicini alla scelta di autodi¬ 
fesa e quindi violenta 
prospettata da Malcom X, piut¬ 
tosto che quella pacifista e di 
mediazione di Luther King... 
La rivolta del ghetto paga un prez¬ 

zo molto alto, ma è difesa da un’In¬ 
tera cultura rivoluzionarla e anche 
democratica. I trent’anni di espe¬ 
rienza dalle Pantere Nere, a tut- 
t’oggl non hanno risolto questa 
contraddizione perché l’uso della 
forza e della violenza o è una con¬ 
dizione esistenziale irreversibile, 
visto che non si ha altro strumen¬ 
to per rappresentare sé stessi, o fa 
parte di una progettualità, per la 
quale si mette In discussione la 
propria libertà per affermare i pro¬ 
pri diritti. Al di là delle mitologie co¬ 
struite, questi movimenti non 
hanno prodotto del risultati ap¬ 
prezzabili. Altro discorso è quello 
del potere, ma questa pratica non 
ha modificato la posizione della 
rappresentanza delle minoranze, 
delle etnie e dei soggetti sociali. 
Probabilmente perché la radice 
del problema sta nella stessa que¬ 
stione; come unificare diverse 
soggettività oppresse in un unico 
percorso di antagonismo alla tra¬ 
sformazione del presente, cosa 
che avviene solo per piccoli grup¬ 
pi come condivislone di un’lnsop- 
portabilità del quotidiano e 
condivisibile non solo da questi 
piccoli gruppi che si fanno carico 
di rappresentare Informalmente, 
ma che è portatore, per autodele¬ 
ga e per ragioni storicamente de¬ 
terminate, delle esigenze di ampie 
fasce della popolazione, che In 
quel progetto si Identificano. Il pro¬ 
blema del Leoncavallo è di verifi¬ 
care, in piccolo, se questa 
solidarietà che si è formata persi¬ 
no sulla stampa borghese e in 
strati abbastanza diffusi di popola¬ 
zione, regga sull’uso della forza, 
segnale lanciato sulla necessità di 
passare di nuovo all’azione diret¬ 
ta, anche violenta, per rivendicare 
del diritti. Che tipo di effetti ciò avrà 
su una misteriosa composizione 
sociale come quella milanese? SI 
tratta di verificare nei processi rea¬ 
li che effetti tutto ciò avrà. Se è 
condivisibile dagli altri ceti sociali 
e fino a che punto ha riscontri nel¬ 
l’Immaginario nel vasto stato grigio 
del giovani, visto che I centri socia¬ 
li rappresentano una minoranza 
assoluta nel vasto universo dei 
giovani. Ritornando al discorso su 
Spike Lee, è da osservare che 
trent’anni di verifica di una teoria 
sono molti e I risultati prodotti so¬ 
no che c’è una elite nera che ha ot- 



tenuto del diritti all’Interno 
dell’Istituzione politica, visto che 
sono diventati, partendo dall’esse¬ 
re delle avanguardie, sindaci di 
grandi città. Certamente ciò è rife¬ 
ribile più a coloro che facevano ri¬ 
ferimento alle posizioni di Luther 
King, piuttosto che a quelle di Mal- 
com X. Di fatto la politica persegui¬ 
ta da questi ceti non è molto 
dissimile da quella praticata dal 
bianchi, se non su questioni abba¬ 
stanza scontate. Invece gli altri so¬ 
no stati spazzati via, perché hanno 
prodotto un eccesso di separatez¬ 
za con le esigenze della diversità 
dei soggetti sociali, neri o bianchi 
che fossero, dentro alla metropoli. 
Si ritorna allo stesso principio: che 
il rapporto tra organizzazione so¬ 
ciale e classe, grande dramma dei 
movimenti degli ultimi trent’anni, 
non è stato risolto, e ciò riproduce 
questa ambiguità. Il partito lenini¬ 
sta, quello che fa la sintesi delle in- 
telligenze sociali tramite un 
gruppo dirigente, non funziona in 
una società a capitalismo avanza¬ 
to. Una formula diversa, di come 
fare funzionare la ricomposizione 
nella differenza, non è stata trova¬ 
ta e quindi si riproduce come In un 
film la stessa struttura di risposta 
determinata dai soggetti di cui il 
Leoncavallo è un’espressione. 
Non deve Ingannare che a breve 
abbia creato una situazione di 
vantaggio apparente, che produce 
solidarietà, perché il moderno è In 
grado di riassorbire lentamente 
tutto e di ridistruggere in un pro¬ 
cesso successivo. Se il problema 
della dignità e dell’Identità cultura¬ 
le di questa parte del movimento 
che ha deciso di mettere In discus¬ 
sione il proprio corpo e la propria 
libertà, attraverso l’esercizio di un 
diritto che è libertario prima anco¬ 
ra che leninista, è una cosa che va 
profondamente condivisa ed ac¬ 
cettata. La sua sopravaiutazione 
Ideologica può essere un grave er¬ 
rore nella fase di transizione in cui 
ci troviamo. 
Ritorniamo ancora sul proble¬ 
ma del rapporti col PCI. Che co¬ 
sa vuole secondo te ottenere il 
PCI, tramite questa cauta aper¬ 
tura fatta in questa circostanza 
ai movimenti? 
Al di là delle contraddizioni Inter¬ 
ne, sono costretti a spurgare delie 
tossine rappresentate da alcuni lo¬ 

ro soggetti politici. Per tossine In¬ 
tendo la generazione formatasi 
durante la cosiddetta politica del¬ 
l’emergenza e dell’unità naziona¬ 
le, Pecchioll per esempio. Questa 
scelta tragica fatta da Berlinguer di 
convivere con le necessità di ri¬ 
strutturazione del capitale italiano, 
in una fase di grande difficoltà di 
questo negli anni 70, quando l’Ita¬ 
lia era all’undicesimo posto tra i 
paesi più industrializzati, sospesa 
tra terzo mondo e paesi sviluppa¬ 
ti, e al tempo stesso terminale di 
una classe operaia tra ie più politi¬ 
cizzate al mondo e con una pre¬ 
senza nel sociale di fortissime 
pressioni da parte dei movimenti. 
La scelta a quel punto era se af¬ 
frontare una lunga crisi del con¬ 
fronto tra masse e soggetti sociali 
e la crisi del capitale, invece prefe¬ 
rì l’ipotesi di allearsi col grande ca¬ 
pitale, a difesa della democrazia. 
Nell’ipotesi berlingueriana la de¬ 
mocrazia diventava un tutt’uno col 
capitale, e quindi ha collaborato 
per anni alia successiva ristruttu¬ 
razione capitalistica.Da ciò ne 
venne però frantumato. Il movi¬ 
mento del 77 giustamente disse 
che il PCI, con la scelta dell’unità 
nazionale, si era suicidato, e Ber¬ 
linguer è l’uomo del suicidio politi¬ 
co della rappresentanza sociale 
comunista In questo paese. Termi¬ 
nata questa fase che comunque 
appartiene alla tradizione storica 
del PCI dal ’45 in avanti, c’è la fa¬ 
se Occhetto che ha davanti a sé 
due problemi. Il primo di eliminare 
il gruppo dirigente. Sia quello deri¬ 
vante dall’esperienza stalinista sia 
il gruppo dirigente burocratico for¬ 
matosi nell’epoca dell’emergenza 
e porre al suo posto una genera¬ 
zione di nuovi dirigenti collocabili, 
come definizione, in un’area libe¬ 
ral, marxista-liberal, secondo un 
modello certamente più inglese. 
Ciò perché si rende conto che la 
macchina del partito ha bisogno di 
riprodursi come macchina econo¬ 
mica, visto che ha sul suo ruolino 
di marcia centinaia di migliaia di 
persone stipendiate, tra funziona¬ 
li, cooperative e strutture sindaca¬ 
li. e quindi ha un potere rilevante 
nella nazione, e. pur essendo un 
partito in decadenza, prende pur 
sempre una decina di milioni di vo¬ 
ti. Però si è modificata la composi¬ 
zione dei suoi votanti, si è 

modificato anche l’atteggiamento 
che aveva tenuto contribuendo a 
distruggere le avanguardie politi¬ 
che operaie. A questo punto ha 
una base minoritaria di tipo opera¬ 
lo storico ideologico legata al mo¬ 
dello degli anni cinquanta, al 
modello della terza internazionale, 
ed ha una componente fortissima 
impiegatizia, inserita nei processi 
del moderno, e quindi diventa 
espressione di queste esigenze. 
Gli anni 80 in Italia hanno distrutto 
intere culture e prodotto mezzo mi¬ 
lione di tossicodipendenti e una 
serie di altri fenomeni di degrado, 
come lo svilupparsi della crimina¬ 
lità organizzata, e quindi il PCI 
sceglie di porsi come partito del 
moderno e l’erede delle forme di 
rappresentanza e dei diritti diversi 
presenti in una società a capitali¬ 
smo avanzato. Per fare questo de¬ 
ve però assumere un modello da 
sociologia classica liberal centro- 
nord europea, e quindi rivedere il 
concetto di rappresentanza che 
non può più essere assolto dalla 
forma-partito ma dai vari modelli 
informali, compreso quello del 
ghetto urbano. Vi sono tre catego¬ 
rie presenti nel moderno, l’inclu¬ 
sione, l’adattamento, l’esclusione. 
L’inclusione sono i grandi poteri, 
l’adattamento sono coloro che 
convivono per ragioni materiali, e 
l’esclusione sono i ghetti dai rasta 
ai punk. Questi ultimi sono impre¬ 
vedibili, non sono omologabili nel¬ 
la forma-partito di qualsiasi tenore 
esso sia o in forma associative 
classiche come può essere l’AR- 
Cl, allora occorre favorirne le for¬ 
me di rappresentanza, perché la 
loro Invisibilità determina un tipo di 
ribellione e di risposta violenta, 
senza progettualità politica che 
non è prevedibile nemmeno dagli 
stessi sociologi del sistema. Biso¬ 
gna, per il PCI, farii uscire dall’in- 
visibilità e favorirne la 
rappresentanza, anche attraverso 
luoghi fisici, quali possono essere 
i centri sociali. Cercano di crearsi 
in questa maniera comunque dei 
referenti, e quindi segnali da poter 
leggere in maniera chiara, senza 
letture discriminanti come quelle 
operate dal media. Tutto ciò serve 
ad evitare I traumi sociali ed i rela¬ 
tivi costi che una ribellione produ¬ 
ce. Sul problema della violenza io 
credo che loro siano stati abba- 



stanza equilibrati, d’altronde tutti 
sanno che in una società a capita¬ 
le avanzato la violenza è più o me¬ 
no tollerata a seconda della 
funzione sociale che essa svolge. 
La violenza fuori dagli stadi è prob¬ 
abilmente nei termini di uso dei 
mezzi e strumenti e della quantità 
di armi nettamente superiore a 
quella che si potrebbe immagina¬ 
re in uno scontro di piazza oggi a 
Milano, ma diventa un problema 
sociale, da leggersi al contrario 
con molta tolleranza. Coinvolge di¬ 
fatti non solo un grande business 
economico, come totocalcio. Coni, 
ecc., ma soprattutto perché ad 
esempio la "curva” è diventata una 
delle tante forme di rappresentan¬ 
za del disagio metropolitano, in cui 
viene simbolicamente liberata 
questa perdita di identità per la pri¬ 
vazione dell’uso ricco della rap¬ 
presentanza nella città. In questo 
caso però ciò viene controllato e 
quindi la tolleranza sulla violenza 
diventa totale. Questa forma di tol¬ 
leranza agli stadi in realtà è un so¬ 
fisticato modello di controllo 
sociale. Ma a nessuno verrebbe in 
mente di arrestare e punire dura¬ 
mente coloro che allo stadio sono 
coinvolti in incidenti anche gravis¬ 
simi... Si arriva al punto di essere 
tolleranti anche nei confronti di co¬ 
loro che ammazzano a coltellate ti- 
fosi della parte avversa. 
Immaginatevi però cosa potrebbe 
succedere se durante una manife¬ 
stazione politica qualcuno accol¬ 
tellasse un poliziotto. Come 
minimo sarebbe chiesto l’ergasto¬ 
lo... 

Precedentemente hai accenna¬ 
to alla necessità della creazione 
di un’intelligenza collettiva al¬ 
l’interno del movimento. Puoi 
chiarire questo concetto? 
Dopo le fasi delle culture separate 
che erano necessarie nella fase di 
transizione dagli anni 70 agli anni 
80 nelle grandi metropoli europee 
e in particolare a Milano, la carat¬ 
teristica dei soggetti sociali è di 
avere un’alta scolarizzazione op¬ 
pure di avere una raffinata perce¬ 
zione delle dinamiche sociali. È 
necessario che le varie compo¬ 
nenti del movimento socializzino i 
saperi e non tanto I poteri. Questo 
à un processo reale, lo stesso che 
awenno nel movimento america¬ 
no ad opera dei boats. dogli hip¬ 

pies e delle Black Panthers, o i 
Provos olandesi, che rivendicaro¬ 
no il rifiuto e la diversità collocan¬ 
dosi però nel punto più basso di 
ricaduta dei processi di modern¬ 
izzazione. Ma per comprendere il 
punto della tua collocazione devi 
al contempo avere la capacità di 
elevarsi al punto più alto di com¬ 
prensione e di elaborazione del 
moderno. Non c’è spazio interme¬ 
dio. Quello che è nuovo nel moder¬ 
no è che non esiste un possibile 
spazio intermedio. Quindi devi vi¬ 
vere la ricaduta dei processi del 
moderno che vanno dall’eroina al¬ 
le culture separate, dai centri so- 
ciali alle sperimentazioni 
comunitarie, fino alla degradazio¬ 
ne delle periferie e contempora¬ 

neamente, proprio perché questa 
è una generazione acculturata, 
essere presente o trovarsi in rete, 
mantenendo la propria identità, 
nei punti di elaborazione e ristrut¬ 
turazione più alti dei percorsi di co¬ 
struzione del moderno. Se ti trovi 
nel punto intermedio sei costretto 
a subire il disagio. Il problema del¬ 
l’intelligenza collettiva oggi è esse¬ 
re nel mezzo dei processi di 
modernizzazione ma con un pro¬ 
getto politico-esistenziale che ri¬ 
fiuti l’omologazione del moderno. 
Quindi un modello di vissuto che 
sia l’esatta riproduzione specula¬ 
re, rovesciamento dell’omologa¬ 
zione quotidiana del moderno, che 
però comprenda al proprio interno 
tutte le categorie di quest’ultimo. 
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Il ruolo di W.S.BURROUGHS nella storia dell'underground, col passare dei 
decenni, appare sempre più 

determinante e fondamentale. 
Oggi la sua illuminante influenza si estende anche al campo 

delle teorie sulla comunicazione. 
Ecco perché la ShaKe non poteva mancare di dedicare a questo grande 
padre delle culture postindustriali delle pubblicazioni specifiche che ne 

omaggiassero l'insegnamento e che al contempo 
ne illuminassero gli aspetti trascurati. 

IL PASTO NUDO A FUMETTI 
Illustrato dal Prof. Bad Trip 

Copertina cartonata, pp. 80, 
con un'intervista introduttiva 
a Fernanda Pivano, L.20.000 

"Il Prof. Bad Trip ha adattato secondo la tecnica 
del cut-up burroughsiano squarci del libro" (Panorama ' 
"Questo non è un libro: è un feticcio!" (William Gibson 

"Il Prof. Bad Trip? Questo ragazzo 
non scherza affatto!" (W.S. Burroughs) 

"Abbiamo noi i diritti sul titolo!" (Sugarco) 
"Fatevi i cazzi vostri!!!" (W.S. Burroughs) 

RE/SEARCH EDIZIONE ITALIANA 
W.S. BURROUGHS - BRION GYSIN 
pp. 200 - 150 illustrazioni - L. 20.000 

"Re/Search è la più importante 
rivista underground americana 

per rigore e quantità di informazioni" (Il Manifesto) 
"Re/Search: Per la rivoluzione delle giovani Marmotte 

in acido" (A. Piccinini) 
"Una pubblicazione visionaria 

come il pensiero di Burroughs" (J.G. Ballard) 
"L'unico libro italiano che dedica la giusta attenzione al ruolo 

fondamentale di Brion Gysin 
nella storia delle controculture" (Primo Moroni) 

W.S. BURROUGHS 
COMMISSIONER OF SEWERS 

UN FILM DI KLAUS MAECK 
Ed. italiana VHS 60 minuti L. 35.000 

"Già regista del mitico film Decoder" (Mixer, Rai2) 
"Un video intrigante per il carisma che riesce ad emanare 

la figura di questo vecchio sciamano" (E. Livraghi - L'Unità) 
"E' un documento originale e importante questo video, 

non solo perché vi compare de visu (...) ma anche perché 
chiarisce l'originale applicazione-invenzione del cut-up, 

parlandone distesamente" (Il Manifesto) 
"Fondamentale quanto il mio film" (D. Cronenberg) 
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