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<< There are at least three reasons (plus a fourth one) that urgently suggest the 

introduction of Cinematographic and Audiovisual Didactics in schools. The first 

one is that literacy in this kind of language, if it is not carried out by public 

school, is always done by the market, the physiologic purpose of which is to 

create consumption, not awareness.  

The inevitabile and already certified result is that young people, instructed by the 

market, will become in a really close future, rather than critically aware users of 

the iconosphere which surrounds them, passive consumers of the present 

audiovisuals: political, informative, advertising, cultural, spectacular >>  

(Lino Miccichè, “Open letter to the Ministry of Public Education”, 2000)  

 

1. Introduction 

This doctoral dissertation starts from a simple intuition: while modernity 

was characterized by the diffusion of press and written texts, contemporary 

times were marked by an expansion of new technologies that had never 

occurred before. These technologies generated mediatic contents. The 

products conveyed through these new technologies are audiovisual pieces 

with a communicative purpose. No one taught us to decode these products, 

but it seems we are perfectly capable of doing it, and we actually do it 

constantly.  

Learning to read printed texts requires a specific and large training, which 

we usually receive at school. Would learning to read images not require a 

similar training? Does the form by which we decode images, being without 

any specific training, guarantee us an accurate decoding? Do we want an 

accurate decoding? 

Do vulnerable contexts’ conditions mark a difference in the decoding of 

audiovisuals? Is it possible or not to have an accurate reading of them in 

this context?  

Being all these the principal questions, this dissertation starts from the key 

concepts offered by the Subaltern Thought Movement. I believe, as they 
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and others like Habermas suggest, that the contemporary political division 

of the world has tended to form a center where the power is highly 

concentrated and, therefore, to form another (wider) portion of the world 

set aside on the periphery. This conception of the world also implies that 

the center has achieved a way to use every dynamic of reality and every 

change to make its own power more solid. In terms of Gramsci, center has 

achieved hegemony. The Subaltern Thought Movement also believes that 

one of the ways, maybe the most important, in which center has guaranteed 

to itself a hegemonic use of power is through knowledge (and discourse) 

production. If periphery is willing to emancipate in its practices of power, 

the first thing to do is to start producing its own knowledge. This does not 

necessarily mean denying or rejecting every content produced by western 

(modern) ways of thinking, but it does mean being highly skeptical about 

them. 

For the Subaltern Thought Movement, counter-hegemonic practices of 

emancipation can be already found in daily local experiences of resistance 

against the effects of center-originated phenomena. Furthermore, these 

practices already represent new ways of producing knowledge and 

discourse. For Subalterns, the scholars of periphery need to collect and use 

that knowledge, but they (we) are just being a lazy academy. 

With this dissertation I am trying to answer to the South Global Movement 

summons.  

I will try to analyze how to produce local counter-hegemonic knowledge 

about what I believe is one of the strongest center-originated phenomenon: 

visual media. 

What I am saying is not that I want to produce a manual on how to make 

audiovisuals from the periphery point of view.  

What I am saying is that visual media, as we know them, had developed 

following the western logic for uses of technologies and, thus, the western 
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dynamics of discourse production. If that’s true, the discourse operated by 

western visual media has been received by the periphery for at least a 

century. For that, particularly, the periphery has not formed ways of local 

resistance to the contents produced by visual and audiovisual media.  

Of course, in the tension between local and global risen during 

globalization, sometimes local has tried to reinforce its own visual 

production.  

But, in terms of Hall, what local has not done yet is to look for ways of 

decoding visuals that are able to contest the hegemonic encoding.  

So, as a student aspiring to be a scholar, I applied in literal terms the 

suggestions of Subalterns: I went to Cazucá. Altos de Cazucá is the biggest 

Colombian urban settlement formed, mainly, by internal refugees - the 

victims of Colombia’s armed conflict. It is located right outside Bogotá, the 

capital city. There, I had the fortune of being accepted into a really 

interesting experience called Fundación Tiempo de Juego (Playtime 

Foundation). These were the steps of a journey that I am still going through: 

- First, I started by promoting among the children an interest 

towards films.  

- Then, I tried to understand what they watch and why they watch it. 

- Afterwards, and this was maybe the hardest part of my research, I 

tried to understand in what way they decode audiovisuals. By that I mean, 

what they see in what they watch. 

- Currently, and this is the real subject of my dissertation, I am trying 

to formulate a way to make this practice emancipatory. My attempt is to 

find that kind of knowledge, derived from those children's own point of view 

and their own daily practices, able to explain how the images are built, for 

what possible reasons images are built that way, how we, as spectators, 

decode them as we do, and ultimately our ability to ascribe meaning to any 

given image. Whether the children of Cazucá want to create and apply this 
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knowledge or they do not, it will be of course an issue to be taken into 

account in this reflection. But of course, I cannot orient that choice. 

At this point, I thought it was fair to look for answers in the academic 

production about the questions emerged from my field research. My first 

finding was that, within the center, Image Literacy identified the issue 

since the 1970’s and proposed a number of categories and methods to teach 

people how the meaning of images is built. Still, the way in which Image 

Literacy deals with this challenge is by thinking of western contexts, inside 

western-institutional and non institutional- dynamics, and, what is most 

important, through the western method and canon of thought’s production. 

After a review of those categories and methods, my humble opinion is that 

they are hegemonic. Therefore, the periphery still needs to find a counter-

hegemonic way of decoding audiovisuals.  

So I traced the path followed by the authors of Subaltern Movement that 

inspire my attempt. I refer particularly to Boa - Boaventura De Sousa Santos 

- and his Colombian fellow César Rodríguez. I searched for their sources 

and hoped this will lead me to theories or scholars that could have traveled 

in the same direction I was traveling. This led me back to Gramsci. But from 

there, I obviously found more recent texts and schools of thought working 

specifically on the visual matter, and dissecting the matter in terms of 

power, hegemony and emancipation.  

Starting from Cultural Studies, especially in the way that Anna Lisa Tota 

reads Stuart Hall, I understood why image is such a powerful form of 

discourse and, thus, why it is able to operate exclusion and violence over 

social actors. This is necessary connected with the mediatic discourse, so it 

was needed to examine Media Studies as well.  

Rapidly, from Media Studies I arrived to the Visual Culture/Visual Studies 

debate. This was an epistemological discussion that seemed to be more 

about terms/language than about terms/contents. Mitchell, fortunately, 
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clears up the debate by explaining how Visual Culture is our condition and 

how Visual Studies are a field of study.  

Between those texts that preferred to talk about the Visual Culture as a 

concept, more than about the Visual Studies as a research field, what I 

found out is that, oddly enough, the distance they take from Marxism – and 

in that line of thought, from Gramsci - somehow made them to produce a 

certain western kind of knowledge. The audiences that Visual Culture 

authors are thinking about, the categories and vocabulary they use, and 

especially that abstract-rational way of reasoning, it all seems not to depart 

from the usual approach to knowledge production. Indeed, and for what is 

of our concern, in Chapter 9 of Practices of looking - one of the main works 

of Visual Culture -, Sturken and Carthwright point out that Visual Culture 

texts for non-western cultures are practically nonexistent. 

Nevertheless, finding this discussion and discovering that there were no 

texts working on Visual Culture for non-western contexts, was actually 

really pleasant to me, since it led me to the final school of thought that this 

doctoral dissertation is studying: Visual Studies. The first text I read was 

actually a text for Visual Studies’ beginners. James Elkins’ Visual Studies: 

a Skeptical Introduction is an attempt to explain what Visual Studies are, 

and also what they are not. Besides, it gives an exhaustive list of authors and 

texts that should be studied by someone who wants to understand this field 

of studies. Furthermore, Elkins contributes with a list of the contents of 

Visual Studies and with the criticisms towards those contents. 

At the end of this research I revaluated Elkins suggestions, but I have to 

recognize that in his approach to Visual Studies, I found very important 

suggestions on interdisciplinary methods to built the kind of knowledge 

that is most useful to emancipative practices of image consumption in the 

periphery. 
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But if – in Boa's terms – what I am trying to do is to build “from below” a 

new kind of knowledge around the audiovisual decoding for the periphery, 

why then are we using knowledge produced in the center context? The 

answer to that is very simple: again, Gramsci. 

Even if the Subaltern Movement has claimed for a new kind of sociology, 

and this knowledge starts in those local practices that resist hegemony, 

these kind of counter-hegemonic operations were already suggested by 

Gramsci in The Prison Notebooks. As for a really large amount of critical 

contemporary schools of thought, Subaltern Movement was also built on 

Gramsci’s categories and vocabulary. Gramsci has revealed himself as the 

greatest ethnographer of (western) power and his ideas on how to confront 

that power could be easily extended to other contexts under western 

hegemonic control, like the periphery.  

Our  problem is not weather we use or we don’t texts from western thinkers: 

our real problem is to generate counter-hegemonic practices. That dilemma 

cannot turn into a limit. It is only a question of good sense in terms of 

Gramsci himself: wherever you may find the tools to fight hegemony, take 

them. 

From this point of view, it may be a good idea to take into account the 

Postcolonial Studies, since they also offer a vision of the world strongly 

divided by a process of colonization in language, culture, thought 

production, identity recognition. What I find relevant here, is the main goal 

achieved by these authors, first in Dipesh Chakrabarty, Gayatry Spivak and 

Arjun Appadurai, and then in Walter Mignolo and Santiago Castro: they 

declared useless the persistent rejection of any influence of western culture 

upon postcolonial texts (previous to their works, of course). Chakrabarty 

will affirm that periphery cannot be explained without European 

philosophy but at the same time this philosophy is insufficient. Appadurai 

will claim that, nowadays, all identities are interstitial. Spivak, using a 
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lacanian category, will say that the research for a native informant is self-

foreclosure. 

My main concern is also associated to the fact that currently, and especially 

in the peripheral context, the number of images that we see/read on a daily 

basis, is by far larger than the number of written texts that we 

read/understand. 

Some time ago I heard Jean Michel Frodón, at that moment director of Les 

Cahiers du Cinema, that the best critical review is the one that answers to 

the question about why it is written. In the same way, I question myself 

about the reason for my choice to write this text, and not some other one, 

for my doctoral dissertation.  

When I started this Phd, I had lately finished my senior thesis, which was 

about didactics of art in vulnerable contexts. The central ipothesis of my 

work was that art is a licit arena for discussion about identity and alterity.  

When I started this thesis, my concern was not so different from that first 

one. I felt a deep concern for the sensation of invasion of images, and in 

some way, for the impotence of some people when they had to read them. I 

wanted to look for tools, inside the theory, that could be useful in fulfilling 

the need for literacy in decoding images. Then, my answer to the question 

by Jean Michel Frodón is that I would like that this particular theory could 

be useful and could solve everyday problems.  

Everything started, then, from the identification of a problematic in a 

specific context, very known to me, that is Cazucá mountains, in Bogotá 

neighborhoods (Chapter 3). We can find the second part of the problem 

identification, in which we are going to look for some specific conditions 

and to obtain information for a real diagnosis of the problematic, in Chapter 

4 of this thesis. In Chapter 5, previously to the general conclusion of the 

thesis, we make a preliminary diagnosis that shows an oppressive dynamic 

in everyday life. In Chapter 6 we deal with Visual Literacy as a first option, 
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which seems to be the most evident one, to obtain a list of categories that 

could be useful to teach how to face image decoding. At the end of this 

chapter, we affirm that Visual Literacy is not enough to solve the problem 

of epistemological violence suffered within a context such as Cazucá.  

Chapter 7 is dedicated to one of the fundamental thinkers that gave origin 

to all schools of thought that this thesis tries to validate. We do not want to 

cover all the wideness of Gramsci’s thought; we just want to do a summary 

of those categories that will be useful for the best understandig of the 

following chapters. After having found in Gramsci the basis of our future 

reflexions, we identify in the postcolonial theories the first concept to face 

peripheral contexts whose identity is interstitial and which crossed large 

processes of colonization and epistemological violence (Chapter 8). Chapter 

9 gives us a map of the Subaltern Thought Movement. In it we can find a 

claim for a new form of knowledge production, which recognizes peripheral 

thinkers as equal productors of knowledge. In Chapter 10 we concentrate 

on one of the subaltern movement thinkers. Boaventura de Souza Santos 

provides us with some specific categories that could be an answer to the 

specific context of Cazucá, to the extent that he deals directly with the 

problem of how to produce emancipatory knowledge in the periphery.  

Considering that visual literacy resulted insufficient to reach an 

emancipatory knowledge for image decoding, from Chapter 11 on we will 

get closer to those schools of thought that conceived the image not only as 

a problem of simple illustration, but also as a problem of power. The first 

part of this chapter goes through cultural studies, which are the origin of 

two other fields of study that follows chronologically: visual studies and 

media studies. In the second part of the same chapter we make a distinction 

between visual culture and visual studies. Its third part is dedicated to the 

collection of the basic categories of visual studies, which resulted to be a 

very valuable source for the analisis of the encoding/decoding problem. 
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Chapter 12 corresponds to this investigation’s conclusion; first of all it is a 

revisit, from a peripheral point of view, of the visual studies’ contributions, 

and a more accurate intent of using the information collected in Cazucá to 

do a new reading of visual studies fundamental categories and, in this way, 

of trying to produce emancipatory local knowledge.  

My research, therefore, is an itinerary through different theoretical fields 

and approaches, with the common goal of establishing a toolbox for the 

didactics and the critical consumption of audiovisuals in contemporary 

peripheral contexts. Moreover, I attempt to establish a dialogue between 

such theoretical speculations and an experience of audiovisual workshops 

that I carried out in the context of Cazucá, documented through the 

perspective of etnographical research 
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<< Vi sono almeno tre ragioni (più una quarta) che prescrivono 

urgentemente l'ingresso, nella scuola preuniversitaria, della Didattica 

del Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo. La prima è che la 

mancata alfabetizzazione a questo linguaggio, se non fatta dalla scuola 

pubblica, è de facto portata avanti dal mercato, il cui fine fisiologico non 

è creare consapevolezza, ma consumo. Il risultato inevitabile – e già 

attualmente constatabile – è che i ragazzi, così addottorati dal mercato, 

saranno in un domani che è già oggi, non dei fruitori criticamente 

consapevoli dell'iconosfera che li circonda, bensì soltanto dei 

consumatori passivi dell'esistente audiovisivo: politico, informativo, 

pubblicitario, culturale, spettacolare>>  

(Lino Miccichè, “Lettera aperta al Ministro della Pubblica Istruzione”, 

2000). 

 

2. Introduzione1 

La presente tesi di dottorato parte da una semplice intuizione: mentre la 

modernità fu caratterizzata dalla diffusione della stampa e dei testi 

stampati, la contemporaneità è stata marcata da un’espansione mai 

avvenuta in precedenza di nuove tecnologie. Queste tecnologie hanno 

generato contenuti mediatici. I prodotti veicolati da queste nuove 

tecnologie sono pezzi audiovisivi dotati di uno scopo comunicativo. 

Nessuno ci ha insegnato mai a decifrarli, ma sembra che siamo 

                                                   
1È necessario chiarire che i testi utilizzati nell’ambito della presente dissertazione dottorale 
sono stati letti, per quanto possibile, nella lingua originale. In tutti gli altri casi, quando la 
lingua in cui erano scritti non era di mio dominio, sono stati letti in inglese o in spagnolo. Di 
tutti questi testi, i brani citati sono stati tradotti liberamente all’italiano, per cui è possibile che, 
nei casi in cui i libri esistano in italiano, le traduzioni non corrispondano in maniera esatta. Ho 
preferito utilizzare tale metodo per due motivi: il primo, affinché le traduzioni si avvicinassero 
di più agli interessi della presente tesi; il secondo, perché non volevo perdere le parole 
intraducibili che, pero lo stesso motivo, sono state lasciate nella lingua originale.  
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perfettamente capaci di farlo, ed effettivamente lo facciamo in 

continuazione. 

 Imparare a leggere i testi stampati richiede una formazione e un 

allenamento lunghi e specifici, che generalmente riceviamo a scuola. 

Apprendere a leggere le immagini non dovrebbe richiedere una formazione 

simile? La forma in cui decodifichiamo immagini, cioè senza una 

formazione specifica, ci garantisce un’accurata interpretazione degli stessi? 

Vogliamo realmente farne un’accurata interpretazione? 

Le condizioni che caratterizzano i contesti vulnerabili marcano una 

differenza nella decodifica degli audiovisivi? È possibile, o no, farne una 

lettura accurata in questi contesti? 

Date queste domande-chiave, la presente discussione parte dai concetti 

basilari del Subaltern Thought Movement (Movimento del Pensiero 

Subalterno). Come suggeriscono alcuni studiosi di detto movimento, e altri 

come Habermas, ritengo che la divisione politica contemporanea del 

mondo abbia conformato un centro, in cui è fortemente concentrato il 

potere e, separata dal centro e più grande, una porzione del mondo definita 

periferia. Questa concezione del mondo implica inoltre che il centro utilizzi 

tutte le dinamiche e i cambiamenti della realtà per rafforzare e consolidare 

i propri meccanismi di potere. Utilizzando la terminologia di Gramsci, il 

centro del mondo ha raggiunto l’egemonia sulla periferia. Il Movimento del 

Pensiero Subalterno crede inoltre che uno dei modi, forse il più importante, 

in cui il centro è riuscito a garantirsi l’uso egemonico del potere sia la 

produzione di sapere (e di discorso). Se la periferia vuole liberarsi da questa 

dinamica di potere, deve innanzitutto iniziare a produrre autonomamente 

conoscenza e sapere. Ciò non significa necessariamente rifiutare o 

respingere tutta la conoscenza e i contenuti prodotti dal pensiero 

occidentale (moderno), ma piuttosto essere critici nei confronti degli stessi. 
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Secondo il Movimento del Pensiero Subalterno, esempi di pratiche contro-

egemoniche di emancipazione possono essere scoperti nelle stesse 

esperienze locali e particolari di resistenza contro gli effetti prodotti da 

fenomeni generati dal centro. Inoltre, queste pratiche locali costituirebbero 

già in sé nuovi modi per produrre conoscenza e discorso. Per i Subalterni, 

gli “studiosi” della periferia hanno bisogno di raccogliere ed utilizzare 

questa conoscenza e questi saperi prodotti in ambito locale, però sono 

(siamo) attualmente poco attivi nello svolgere questo compito.  

Con la presente tesi si cercherà di rispondere all’appello lanciato dal South 

Global Movement (Movimento Globale del Sud del Mondo). Si cercherà 

inoltre di analizzare la maniera in cui produrre sapere locale contro-

egemonico, attraverso quello che si ritiene sia uno degli strumenti e 

fenomeni più forti prodotti dal centro: i mezzi visivi e audiovisivi. 

Non si pretende, con ciò, proporre un manuale su come creare prodotti 

audiovisivi da un punto di vista “periferico”. I media visivi, così come li 

conosciamo, si sono sviluppati seguendo una logica occidentale di 

utilizzazione delle tecnologie e, pertanto, le dinamiche occidentali di 

produzione del discorso. Se ciò è vero, il discorso prodotto dai mezzi visivi 

occidentali è stato pertanto ricevuto e assorbito dalla periferia per almeno 

un secolo. Per questo motivo si crede che, particolarmente, la periferia non 

abbia conformato, finora, mezzi o modi di resistenza locali ai contenuti 

veicolati nei mezzi visivi e audiovisivi.  

Naturalmente, nella tensione tra locale e globale, accresciutasi durante il 

processo di globalizzazione della realtà mondiale, a volte la parte locale ha 

tentato di rafforzare la propria produzione visiva; ma, usando le categorie 

di Hall, ciò che non è stato mai fatto a livello locale è stato ricercare modi 

per decifrare prodotti visivi e audiovisivi, che siano utili per contestare i 

codici egemonici. 
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Per questo motivo, in qualità di studente che aspira ad essere una 

“studiosa”, ho deciso di applicare empiricamente i suggerimenti dei 

Subalterni, recandomi a Cazucà. Altos de Cazucà è il più grande 

insediamento urbano in Colombia formato quasi interamente da sfollati 

interni, vittime del conflitto armato colombiano. È situato appena fuori 

dalla capitale, Bogotà. In questo posto, la sottoscritta ha avuto la fortuna di 

entrare a partecipare in un’esperienza molto interessante, chiamata 

Fundación Tiempo de Juego (Fondazione Tempo di Giocare). A seguire, 

presentiamo le tappe di un viaggio che non è ancora terminato: 

- Inizialmente, ho cercato di promuovere tra i bambini della zona 

l’interessere nei film. 

- In seguito, ho provato a capire cosa essi guardano di solito, e perché 

lo guardano. 

- Dopo di che – questa è stata la parte più complicata della mia 

ricerca – ho cercato di comprendere i loro meccanismi di decodifica dei 

materiali audiovisivi, cioè di rispondere alla domanda: “Che cosa vedono in 

ciò che guardano?”.  

- Attualmente, sto cercando di identificare un procedimento o modo 

per rendere emancipatrici queste pratiche. Per questo motivo, l’oggetto 

principale della mia tesi è la ricerca e la definizione di quel tipo di sapere 

che deriva direttamente dal punto di vista degli stessi bambini di Cazucà e 

dalla loro esperienza di tutti i giorni. Questa conoscenza è quella che 

consentirebbe di spiegare come le immagini sono costruite, per quale 

ragione sono costruite in una determinata maniera e non in un’altra 

differente, come decifriamo queste immagini in qualità di spettatori e, in 

definitiva, la nostra abilità di ascrivere significato a ogni immagine data. 

Naturalmente, nella presente riflessione si terrà in conto anche il fatto che 

i ragazzi di Cazucà vogliano davvero creare e mettere in pratica questa 

conoscenza, o meno, scelta che non potrà essere orientata dalla sottoscritta.  
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È stato opportuno a questo punto cercare nella produzione accademica 

risposte alle domande sorte durante il mio lavoro di campo. La mia prima 

scoperta riguarda che, all’interno del centro, la Image Literacy (termine 

che si potrebbe tradurre con l’espressione “Alfabetizzazione Visiva”) ha 

identificato questa questione già a partire dagli anni Settanta, proponendo 

un certo numero di categorie e metodi per insegnare alla gente la maniera 

in cui viene costruito il significato delle immagini. Tuttavia, la Image 

Literacy tratta questo argomento solo dal punto di vista del contesto 

occidentale, all’interno di dinamiche occidentali istituzionali e non, e 

soprattutto analizzandolo attraverso il canone occidentale di produzione 

del pensiero. 

Dopo aver eseguito un’analisi di queste categorie e di queste metodologie, 

la mia modesta opinione è che essi sono egemonici, per cui la periferia 

continua ad avere bisogno di trovare una maniera contro-egemonica per 

decodificare i prodotti audiovisivi. Per questo motivo, ho seguito il sentiero 

tracciato dagli autori del Movimento Subalterno, i quali ispirano questa mia 

ricerca. Mi riferisco in particolare a Boa – Boaventura De Sousa Santos – e 

al suo collega colombiano César Rodríguez. Ho investigato fra le loro opere 

e sperato che mi avrebbero riportato a teorie o a pensatori in linea con le 

mie stesse ricerche. Questo percorso di ricerca mi ha riportato fino ad 

Antonio Gramsci. Da lì, ho chiaramente incontrato anche testi e scuole di 

pensiero più recenti, che hanno parlato in particolare del visivo ed hanno 

esaminato la materia in termini di potere, egemonia ed emancipazione.  

Partendo dai Cultural Studies, e particolarmente dalla lettura e 

interpretazione che fa Anna Lisa Tota di Stuart Hall, ho compreso il motivo 

per cui l’immagine costituisce una forma di discorso tanto potente, e di 

conseguenza, il perché della sua capacità di produrre esclusione e violenza 

tra i diversi attori sociali. Ciò è necessariamente collegato al discorso 
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mediatico, per cui si è considerato necessario esaminare anche i Media 

Studies.  

Rapidamente, dai Media Studies sono arrivata al dibattito tra Visual 

Culture e Visual Studies. Si tratta di una discussione epistemologica che 

sembrava avere a che vedere più con la relazione termini/linguaggio, che 

con quella termini/contenuti. Mitchell, fortunatamente, chiarisce questo 

dibattito, spiegando come la Visual Culture sia una condizione in cui 

viviamo, mentre i Visual Studies sono un campo di studio.  

Tra i testi che hanno preferito parlare della Visual Culture come di un 

concetto, più che dei Visual Studies come un campo di ricerca, la 

sottoscritta ha scoperto che, stranamente, la distanza che questi prendono 

dal marxismo – e in questa linea di pensiero, da Gramsci – in un certo qual 

modo ha fatto si che producessero una conoscenza di stampo occidentale. 

Il pubblico al quale gli autori della Visual Culture pensano, le categorie e il 

vocabolario che utilizzano, e specialmente il ragionamento astratto-

razionale utilizzato, sembra non scostarsi troppo dal solito vecchio 

approccio usato per la produzione di sapere. Infatti, nel Capitolo 9 di 

Practices of Looking – una delle opere principali della Visual Culture - 

Sturken e Carthwright segnalano che i testi di Visual Culture per le culture 

non occidentali sono praticamente inesistenti. 

Ciò nonostante, incontrare questa discussione e scoprire che non esistono 

testi sulla Visual Culture per contesti non-occidentali è stata una piacevole 

sorpresa, dal momento che mi ha portato all’ultima scuola di pensiero che 

la presente tesi di dottorato ha l’intenzione di studiare: i Visual Studies. Il 

primo testo letto in quest’ambito è stato, effettivamente, un testo per gli 

iniziati dei Visual Studies, un’opera di James Elkins - Visual Studies: a 

Skeptical Introduction (“Studi Visivi: un’introduzione scettica”) -, la quale 

non costituisce esclusivamente una guida su cosa sono i Visual Studies, ma 

anche su cosa essi non sono. Inoltre, fornisce una lista esaustiva di autori e 
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testi che dovrebbero essere studiati da coloro che vogliono conoscere e 

comprendere questo campo di studi, oltre a una serie di contenuti di Visual 

Studies e ad una critica agli stessi.  

Al terminare la mia ricerca, ho rivalutato le proposte di Elkins, ma devo 

riconoscere che nel suo avvicinamento ai Visual Studies ho trovato 

suggestioni molto importanti su metodologie interdisciplinari per costruire 

quel tipo di conoscenza che è utile per portare avanti pratiche emancipatrici 

di consumo dell’immagine nella periferia. 

Ma se – come affermato da Boa –  quello che starei cercando di fare è 

costruire “dal basso” un nuovo tipo di sapere attorno alla decodifica di 

prodotti audiovisivi per la periferia, allora perché utilizziamo conoscenza 

prodotta nel contesto del centro? La risposta è semplice: ancora una volta, 

Gramsci. Anche se il Movimento Subalterno ha rivendicato un nuovo tipo 

di sociologia, e questa conoscenza parte da quelle pratiche locali che 

resistono all’egemonia, questo tipo di azioni contro-egemoniche erano già 

state suggerite da Gramsci nei suoi Quaderni dal Carcere. 

Come gran parte delle scuole di pensiero critico contemporanee, anche il 

Movimento Subalterno fu costruito sulla base delle categorie e del 

vocabolario di Gramsci. Egli si è rivelato come il più grande etnografo 

occidentale e le sue idee su come far fronte alla potenza occidentale possono 

essere facilmente estese ad altri contesti che si trovano sotto il controllo 

dell’egemonia occidentale, come per l’appunto la periferia.  

In questo caso, il problema non sta nell’usare o meno dei testi prodotti da 

pensatori occidentali: il problema principale consiste nel generare pratiche 

ed esperienze contro-egemoniche. Questo dilemma non può e non deve 

diventare un limite. È solo una questione di “buon senso”, nella 

terminologia usata dallo stesso Gramsci: ovunque si possano incontrare gli 

strumenti per combattere l’egemonia, bisogna appropriarsene. 
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Da questo punto di vista, potrebbe essere una buona idea prendere in 

considerazione gli Studi Postcoloniali, dal momento che anche questi 

offrono una visione del mondo fortemente divisa da un processo di 

colonizzazione nel linguaggio, nella cultura, nella produzione del pensiero, 

nel riconoscimento dell’identità. Ciò che trovo rilevante in questo senso è 

l’obiettivo principale perseguito da questi autori, specificamente in un 

primo momento da Dipesh Chakrabarty, Homi K. Bhabha, Gayatry Spivak 

e Arjun Appadurai, e in seguito da Walter Mignolo e Santiago Castro: essi 

considerano inutile il rifiuto persistente di qualsiasi influenza della cultura 

occidentale, presente nei testi postcolonialisti (precedenti alle loro opere). 

Chakrabarty afferma che la periferia non può essere spiegata senza la 

filosofia europea, ma allo stesso tempo questa filosofia è insufficiente. 

Appadurai afferma che, oggigiorno, tutte le identità sono interstiziali. 

Spivak, utilizzando una categoria lacaniana, afferma che la ricerca di un 

informante nativo costituisce una autoforclusione.  

La principale inquietudine della presente ricerca, inoltre, si riferisce al fatto 

che, attualmente e specialmente nel contesto della periferia, la quantità di 

immagini che vediamo/leggiamo ogni giorno è di gran lunga superiore al 

numero di testi scritti che leggiamo/comprendiamo. 

Tempo addietro ho sentito dire a Jean Michel Frodón, al tempo direttore de 

Les Cahiers du Cinema, che la migliore recensione critica è quella che 

risponde alla domanda sul perché si scrive detta recensione. Allo stesso 

modo, anch’io mi chiedo il perché della mia scelta di scrivere il presente 

testo, e non un altro, come tesi di dottorato. 

Quando mi iscrissi a questo dottorato, avevo appena terminato una tesi di 

laurea sulla didattica dell’arte in contesti vulnerabili. L’ipotesi principale 

avanzata da questa tesi di laurea era che l’arte è un’arena legittima di 

discussione dell’identità e dell’alterità.  
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Quando volli iniziare questa tesi di dottorato, la mia preoccupazione non 

era molto distinta. Sentivo una profonda inquietudine per la sensazione di 

invasione delle immagini, e in un certo qual modo per l’impotenza provata 

da alcune persone quando si trovavano a doverle leggere. Volevo cercare 

nella teoria gli strumenti per ovviare alla necessità di saper decodificare 

l’immagine. Allora, alla domanda di Jean Michel Frodón, la mia risposta è 

che sento una gran preoccupazione perché la teoria sia utile, e affinché 

questa in particolare lo sia, cioè che possa risolvere problemi della vita 

quotidiana.  

Tutto iniziò, allora, dall’identificazione di una problematica in un contesto 

specifico, da me conosciuto, cioè le montagne di Cazucá, appena fuori 

Bogotá (Capitolo 3). La seconda parte dell’identificazione del problema, 

nella quale cercheremo le condizioni e i dati necessari per fare un 

diagnostico delle reali necessità del contesto, si trova nel Capitolo 4 della 

presente tesi. Nel Capitolo 5, previamente alle conclusioni generali della 

tesi, facciamo un diagnostico introduttivo per poter continuare nelle nostre 

riflessioni, che consiste nell’esistenza di una dinamica di oppressione nella 

quotidianità. Nel sesto capitolo ci troviamo di fronte alla Visual Literacy 

come prima opzione, che sembrerebbe la più evidente per ottenere un 

elenco delle categorie che servirebbero per mostrare in modo accessibile 

come affrontare la decodifica dell’immagine. Alla fine di questo capitolo, ciò 

che sosteniamo è che la Visual Literacy risulta insufficiente per risolvere il 

problema della violenza epistemologica della quale soffre un contesto come 

quello di Cazucá.  

Il Capitolo 7 è dedicato a uno dei pensatori che sono alla base di tutte le 

correnti di pensiero che questa tesi cerca di convalidare. Non si tratta di 

prendere in considerazione l’intero pensiero di Antonio Gramsci, ma solo 

di fare un riassunto di quelle categorie che saranno utili per raggiungere 

una migliore comprensione dei capitoli successivi della presente tesi. Dopo 
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aver incontrato in Gramsci le basi per portare avanti le riflessioni seguenti, 

identificheremo nelle teorie postcoloniali i primi lineamenti per trattare 

con contesti della periferia, la cui identità è interstiziale e che hanno 

attraversato lunghe fasi di colonizzazione e di violenza epistemologica 

(Capitolo 8). Il nono capitolo è dedicato alla delineazione di una mappa del 

Movimento del Pensiero Subalterno. In esso incontreremo la 

rivendicazione di una nuova forma di produzione della conoscenza, che 

riconosca i pensatori della periferia come produttori “alla pari” della stessa. 

Nel Capitolo 1o ci concentriamo su uno dei pensatori del Movimento 

Subalterno. Boaventura de Souza Santos apporta categorie precise, che 

fungono da risposta al contesto specifico di Cazucá, nella misura in cui 

affronta direttamente il problema di come produrre conoscenza 

emancipatrice nella periferia. 

Considerando che la Visual Literacy è stata insufficiente per raggiungere 

una conoscenza emancipatrice per la decodifica dell’immagine, partendo 

dal Capitolo 11 ci avviciniamo a correnti di pensiero che hanno concepito la 

stessa non tanto come un semplice problema di “illustrazione”, ma più che 

altro come un problema di potere. La prima parte di questo capitolo fa una 

breve rassegna dei Cultural Studies, che sono all’origine di due aree di 

studio successive: i Visual Studies e i Media Studies. Nella seconda parte 

del Capitolo 11, descriviamo brevemente il modo in cui i Media Studies 

hanno affrontato il problema della cultura e del potere nei mezzi 

comunicativi. 

Nella terza parte di questo capitolo incontriamo la distinzione tra Visual 

Culture e Visual Studies, mentre l’ultima si dedica, con grande sforzo, a 

raccogliere le categorie di base dei Visual Studies, che risultarono essere 

una fonte estremamente importante di analisi del problema di 

codifica/decodifica. Infine, il Capitolo 12 corrisponde alle conclusioni della 

presente ricerca; si tratta soprattutto di una rivisitazione in chiave 
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“periferica” dei contributi dati dai Visual Studies, e di un tentativo, il più 

possibile preciso, di utilizzare i dati raccolti a Cazucá per fare una rilettura 

delle categorie basilari dei Visual Studies e, in questo modo, produrre 

conoscenza emancipatrice locale.  

La presente ricerca, in definitiva, non è altro che un percorso attraverso i 

differenti campi e approcci teorici, con l’obiettivo comune di stabilire degli 

strumenti utili per la didattica e il consumo critico di audiovisivi nei contesti 

periferici contemporanei. Inoltre, costituisce un tentativo di stabilire un 

dialogo tra le speculazioni teoriche e l’esperienza pratica di workshop 

audiovisivi che ho avuto l'opportunità di portare avanti nel contesto di 

Cazucà, documentati attraverso la prospettiva della ricerca etnografica. 
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3. Identificazione del problema e ipotesi di ricerca 

L’osservazione delle attuali dinamiche sociali è giunta a identificare e 

descrivere un numero decisamente sostanzioso di condizioni problematiche 

della contemporaneità. Nonostante l'ampiezza di tali dinamiche 

problematiche, è possibile radunarle per delineare due grandi classi di 

questioni urgenti: 1. un'evidente frattura del tessuto sociale 2. una costante 

espansione dei comportamenti quotidiani atti a legittimare l'esclusione di 

determinati attori sociali. Peraltro, queste due grandi linee di dinamiche 

problematiche nel sistema sociale contemporaneo possono essere 

ulteriormente riunite in un gruppo, che possiamo denominare dinamiche 

problematiche del riconoscimento (dell'alterità).  

Usando quest’affermazione come nostro punto di partenza, notiamo che 

alcune delle più recenti, nonché rilevanti scuole di pensiero (come i 

Cultural Studies, il South Global Movement e le Teorie 

Postcoloniali) hanno in realtà un oggetto epistemologico molto simile, 

anche se i loro approcci verso questo oggetto di studio sono notevolmente 

differenti. In effetti, queste scuole di pensiero condividono le eredità di 

Gramsci e Foucault.  

Dall'opera di Gramsci, si riprende e ricostruisce la categoria di Egemonia 

e l'analisi dei comportamenti sociali da essa derivati e mirati a legittimare 

relazioni di potere sbilanciate. Questi comportamenti diventano un sistema 

di senso comune egemonico, attraverso il loro indiscusso uso quotidiano.  

Dal lavoro di Foucault, il pensiero critico contemporaneo ha ereditato il 

concetto di discorso e la sua capacità di esercitare violenza sugli attori 

sociali, attraverso l’enunciazione di una sola e unica verità, escludendo in 

questo modo tutte le altre possibili versioni della narrazione.  

Una diagnosi di questo tipo può essere applicata anche all'immagine e al 

visivo. Il visivo, in quanto forma di discorso, può canalizzare con facilità il 

senso comune egemonico e può attuare violenza. 
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Gli sforzi accademici hanno viaggiato a lungo in questa direzione – nella 

questione del gender, per esempio – con risultati meritevoli. In ogni modo, 

la maggior parte degli sforzi che hanno come oggetto di studio l'immagine 

in quanto discorso hanno analizzato la stessa come performance di un 

unico medium, e del suo specifico codice espressivo.  Questo è naturalmente 

un metodo molto utile per approfondire un unico e ben definito oggetto di 

studio, come il cinema o la televisione; eppure: 

La specializzazione della conoscenza, prodotta dalla moderna concezione 

delle discipline, concentra questa conoscenza in gruppi ridotti di persone 

che hanno generato pratiche proprie di comunicazione e che sono pertanto 

in grado di comprendersi fra di loro, essendo però meno in grado di stabilire 

una comunicazione fluida con altri gruppi di persone. Questa è la “cultura 

di esperti” denunciata da Habermas come uno dei meccanismi che 

contribuiscono più fortemente alla frantumazione sociale – ed è anche una 

delle questioni fondamentali della riflessione gramsciana intorno 

all'istruzione. 

La conoscenza, specializzata e divisa, nel caso dell'immagine è 

particolarmente lontana dall'esperienza quotidiana di qualunque spettatore 

e, ancor di più, è assai lontana dallo stato reale della produzione visiva e 

audiovisiva contemporanea – Gramsci aveva anche segnalato che ogni 

distinzione analitica fatta dai pensatori, lui compreso, era utile soltanto per 

capire le componenti che formano una macchina più grande e complessa, e 

che nel mondo reale la macchina avrebbe sempre funzionato come una 

totalità articolata, ma mai come dei pezzi separati. 

Quando Bordieu propose un patto tra gli intellettuali e la TV, aveva intuito 

quella grande problematica che si nasconde dietro la distanza tra i vari ceti 

della società contemporanea. Gli intellettuali possono essere anch’essi una 

nicchia contratta, con un proprio sofisticato metalinguaggio. La mancanza 

di comunicazione, spesso prodotta dal disprezzo del ceto intellettuale verso 
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altre sfere, in realtà non fa che consentire ai meccanismi disprezzati di 

ingrandirsi. Se gli intellettuali non scendono dalla loro prepotenza (paura), 

non avranno mai modo di mediare veramente nella produzione 

(riproduzione) del discorso egemonico (Tota, 2002). 

In questa linea di riflessione, potremmo ipotizzare che l'autoreferenzialità 

del discorso accademico è una forma di esclusione sociale – questa volta, 

non solo per quanto riguarda i contenuti veicolati, ma soprattutto per 

quanto riguarda l'accesso alla comprensione di ogni tipo di conoscenza.  

Questo è il motivo per cui dovrebbe essere particolarmente importante 

produrre nuove forme di pensiero e conoscenza che non escludano nella 

forma chi è già di per se stesso escluso dai contenuti che il discorso 

riconosce come validi. 

Il richiamo a un nuovo tipo di conoscenza è, infatti, uno dei principali 

obiettivi del South Global Movement. In linea con questo approccio, sia il 

nuovo tipo di conoscenza sia il nuovo senso comune dovrebbero attenersi a 

due principi basilari: uguaglianza materiale e riconoscimento della 

differenza identitaria.  

Se il suggerimento di Gramsci era quello di usare le crepe del senso comune 

per capovolgere le pratiche egemoniche, utilizzando semplicemente un 

senso comune emancipatore, il modo per ribaltare le pratiche quotidiane di 

esclusione veicolate attraverso l'immagine risiederà dunque nella capacità 

di decodificarle. Questa capacità di decodifica sarebbe emancipatrice non 

solo se detenuta da chi è escluso dalle pratiche sociali, ma anche se detenuta 

da chi è beneficiato da esse ed ha un nuovo sguardo verso di esse.  

Ciò richiede la formazione di forme di pensiero e conoscenza accessibili a 

chiunque, ovvero di un linguaggio più semplice rispetto a quello usato nei 

contesti accademici, la cui complessità in questo campo può ridurre la sua 

utilità.  
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Queste nuove forme di pensiero, per essere emancipatrici, dovrebbero 

provenire anche dall'esperienza più locale e vicina disponibile. L'azione 

sociale del locale come origine delle nuove forme di conoscenza è la prima 

garanzia contro l'imposizione di conoscenze egemoniche – in senso 

gramsciano - aliene. 

Il South Global Movement, la cui produzione teorica è più conosciuta come 

Pensiero Subalterno, è anche vicino ad un'altra autorevole corrente di 

pensiero, conosciuta come Teorie Postcoloniali. Entrambe riflettono sul 

rapporto assolutista fra colonizzatori e vecchi colonizzati (il Sud del Mondo) 

in termini di produzione dell'identità e del pensiero. Se volessimo tracciare 

una linea di distinzione, potremmo dire che mentre il pensiero subalterno 

è necessariamente il prodotto di un'azione sociale emancipatrice e locale, 

che successivamente si mette in contatto con altre esperienze simili e in 

questa rete produce pensiero, le teorie postcoloniali riflettono, invece, su 

uno stato un pò meno palpabile della condizione del soggetto e delle 

collettività postcoloniali. Se si vuole, la riflessione delle teorie postcoloniali 

è più astratta, più indirizzata alla denuncia della complessa trama di 

pensiero e identità formatasi nella trasformazione da non-colonizzati, a 

colonizzati, a ex-colonizzati. 

Ciò che per noi è fondamentale di queste ultime teorie è l'assunzione, ormai 

quasi generalizzata fra questi autori, che la condizione del soggetto e della 

collettività postcoloniali sia necessariamente interstiziale (Bhabha, 1994; 

Appadurai, 1996). L'identità e il pensiero dei vecchi colonizzati sono già 

stati intercettati dall’esperienza coloniale, e la ricerca di un nativo 

informante, concepito come un contenitore dell'identità e della cosmogonia 

che un giorno fu, è del tutto inutile. La formazione del pensiero autoctono 

del soggetto e della collettività postcoloniali non può prescindere dai dati 

che ormai fanno parte della realtà. Per queste teorie bisogna cercare negli 

interstizi ciò che resta di “identità” propria nella condizione postcoloniale. 
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Provare ad abbandonare tutti gli strumenti di pensiero esistenti, linguaggio 

compreso, per andare alla ricerca di strumenti assolutamente nuovi, è 

materialmente impossibile e rappresenta in termini deontologici un'auto-

forclusione molto simile a quella adoperata dal pensiero coloniale e 

denunciata da queste stesse teorie (Spivak, 1999). 

Pertanto, è fondamentale che nella formulazione di un’alfabetizzazione 

visiva a partire dal pensiero subalterno non si escludano le forme di 

conoscenza già esistenti in questo campo (Ortoleva, 2009). In questa 

formulazione, si intende partire da un'azione locale che reinterpreti queste 

conoscenze in maniera emancipatrice; ma tali conoscenze preesistenti 

vanno comprese e incluse, poiché esse guardano a quella produzione visiva 

che, nella maggioranza dei casi, è la più consumata dal mondo subalterno, 

almeno nel caso latinoamericano.    

In effetti, la ricerca che qui si propone andrebbe indirizzata proprio ad un 

trattamento sistematico dei principali apporti già fatti su questo tema, che 

considerano il visivo come un oggetto complesso, fluido, che si esprime 

attraverso i diversi media che, al di là della specificità tecnica o di 

linguaggio, producono sempre e comunque visivo. Per questo, le categorie-

guida saranno quelle dei visual studies. 

Avendo presente il modo in cui i visual studies considerano il visivo, il 

nostro primo tentativo consisterà in uno sguardo panoramico sullo stato 

dell'arte della produzione teorica di questa corrente. Questo, al fine di 

identificare le categorie basilari che dovrebbero essere insegnate a 

chiunque, con lo scopo di renderlo in grado di leggere l'immagine in 

maniera semplice, ma critica. La ricerca delle categorie basilari per la 

decodifica dell'immagine dovrebbe avere a che fare con un approccio 

interdisciplinare e riflessivo. Ancor di più, l'alfabetizzazione visiva è 

determinata da una condizione non comune ad altre forme più canoniche 

di alfabetizzazione: coloro che intendono insegnare l'immagine dovrebbero 
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fare i conti con il fatto che chi sta apprendendo è già in possesso di una 

lunga e approfondita esperienza nel suo consumo; i potenziali fruitori di 

una tale didattica dell'immagine, infatti, possiedono già una conoscenza 

che, strutturata o meno, ha comunque permesso l'esperienza audiovisiva. 

Naturalmente, dobbiamo considerare l'ampiezza del contesto 

nell'applicazione di queste teorie. Gli strumenti necessari per capire ed 

istruire sulle immagini più consumate cambieranno, a seconda della 

persona e del contesto. Contrariamente alla pretesa universalistica di creare 

teorie astratte che definiscano un sistema di conoscenza che possa essere 

riadattato a ogni singolo essere umano, non si dovrebbe cominciare dal 

creare patterns di soggetti ai quali applicare diverse teorie, ma si dovrebbe 

invece proporre una delimitazione chiara del contesto nel quale iniziare il 

nostro studio.  

Metodologicamente, non formeremo prima una teoria per poi cercare un 

contesto a cui applicarla. Al contrario, cercheremo un contesto specifico in 

cui abbiamo possibilità di azione sociale, per capire qual è il consumo di 

immagine che fanno i membri di quel contesto e, partendo da questa 

constatazione, rielaboreremo le categorie che abbiamo già a disposizione e 

vedremo se esiste il bisogno di formularne di nuove. In questo senso, per le 

osservazioni in loco abbiamo cercato di avvicinarci al metodo etnografico, 

in particolare nella forma in cui viene presentato nel testo di Gobo 

Descrivere il mondo (Gobo, 2001). 

In questo modo, l'estensione del contesto al quale applicare queste 

intuizioni teoriche si è ridotta a partire da varie considerazioni. La prima, 

riguarda la mia propria appartenenza al Sud del Mondo, e a un Sud del 

Mondo molto concreto: Bogotá. Questo mi consente non solo un ingresso al 

campo più agevole, ma anche di reinterpretare i dati, rispettando la 

cosmogonia con cui sono stati prodotti. La seconda, la mia esperienza nel 

lavoro con bambini e ragazzi del sud di Bogotá e il mio contatto con le 
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organizzazioni di volontariato che lavorano in questa vastissima area 

urbana. Ciò, seguendo le considerazioni del pensiero subalterno rispetto 

alla necessità di produrre conoscenza solo quando si parte da un'esperienza 

tendente alla trasformazione sociale emancipatrice. 

A questo punto, considero sia necessario chiarificare un aspetto importante. 

Quando ho iniziato la presente tesi di dottorato, avevo un problema 

differente rispetto a quello che ho trovato al terminarla. Inizialmente, sono 

partita da una preoccupazione generale per un dato specifico della 

condizione contemporanea: ciò che era stato definito come “cultura 

performativa”. Questa condizione implica un bombardamento permanente 

di immagini, e che la nozione di realtà inizi ad avvicinarsi sempre più alla 

nozione di rappresentazione. In questa maniera, come si è illustrato 

all’inizio del presente capitolo, la mia preoccupazione iniziale 

corrispondeva alla forma in cui le immagini possono comportarsi come 

discorso, sarebbe a dire, alla loro capacità di scegliere una sola versione del 

racconto, escludendo in questo modo tutte le altre versioni. In poche parole, 

mi stavo avvicinando all’immagine quasi come se fosse testo, mentre mi 

preoccupava che un consumatore standard non si rendesse conto di quel 

potenziale discorsivo; volevo così cercare e incontrare degli strumenti per 

insegnare a questo fruitore, in maniera accessibile, come le immagini 

costruiscono il discorso. Credevo fosse un problema di “alfabetizzazione”.  

La nostra condizione contemporanea implica l'essere sommersi in un mare 

di immagini che la maggior parte di noi decodifica senza mai aver ricevuto 

una formazione specifica per eseguire tale decodifica. La gran maggioranza 

della popolazione mondiale non ha avuto un’ora a scuola chiamata 

“decodifica di immagini”; i nostri genitori non si sono seduti vicino noi e ci 

hanno chiesto: “Cosa hai capito di questa immagine che hai appena visto? 

Ti sei reso conto che la sequenza della morte del personaggio era composta 

di più inquadrature rispetto alle altre sequenze?”. 
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Nella misura in cui influisce sulla nostra carriera di fruitori (Tota, 2002), e 

di conseguenza sul nostro atteggiamento in e verso altri contesti, quel mare 

di immagini influenza profondamente il modo in cui guardiamo tutti gli 

altri elementi della nostra quotidianità. 

Dunque, se considerassimo l’immagine come qualcosa di equivalente a un 

testo, e se in quel senso la maggior parte dei testi che recepiamo nella nostra 

vita quotidiana sono immagini, sarebbe auspicabile che la maggior parte di 

noi imparasse - almeno - a leggerle. Nella contemporaneità, avere gli 

strumenti per decodificare le immagini è diventata una necessità di tutti, 

tanto quanto leggere testi alfabetici divenne un bisogno generale all'inizio 

dell'epoca moderna. Per questo motivo, inizialmente pensai che il mio 

strumento di base sarebbe stata la Visual Literacy.  

Dall’altro lato, a causa del mio percorso di vita, avevo anche identificato la 

divisione tra centro e periferia del mondo come una dinamica altamente 

problematica. In questo senso, la tesi all’inizio si domandava se, nei contesti 

con tessuto sociale particolarmente vulnerabile, il potere discorsivo delle 

immagini si comportasse in maniera differente rispetto ad altri contesti e, 

soprattutto, se in un contesto periferico l’insegnamento della lettura 

dell’immagine dovesse rispondere a principi diversi. 

Come segnalato più volte dalla sociologia dell’arte, di fronte a passati e 

presenti problematici, le istituzioni parlano in maniera ambigua, e il 

discorso più potente diventa quello dei media. I media non diranno la 

verità, diranno ciò che conviene a loro. In maniera molto simile al modo in 

cui funzionano i musei, quando i media producono descrizioni dell’alterità 

(o qualunque cosa convenga loro descrivere come diversa), queste 

descrizioni tendono ad essere autoritarie (Tota, 1999). 

La mia preoccupazione, alla fine della tesi, è diventata sostanzialmente 

differente: se inizialmente volevo declinare la visual literacy in chiave 

subalterna, sono poi passata a voler declinare i visual studies in chiave 
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subalterna. Il mio approccio è cambiato per due motivi differenti, che 

illustro a continuazione: 

1. Aver identificato un contesto ben determinato, la Comuna 4 di 

Altos de Cazucá, essere riuscita ad entrare al campo e a portare a termine 

un’investigazione. I primi progressi in questa ricerca di campo sono stati 

raggiunti in Italia. L’identificazione del problema e l’ipotesi di lavoro sono 

stati sviluppati a partire da precedenti esperienze di lavoro fatte, anni 

addietro, nella stessa Cazucá. Trattare con questo tipo di contesto mi riportò 

alla mente le caratteristiche delle realtà periferiche, e soprattutto, mi 

ricordò che l’imposizione della conoscenza occidentale/moderna può 

convertirsi con molta facilità in qualche forma di violenza epistemologica 

(Spivak, 1988).  

2. Aver approfondito lo studio del South Global Movement, e 

particolarmente, aver realizzato un’investigazione più panoramica dei testi 

di Boaventura de Souza Santos. Per Boa, la soluzione per raggiungere una 

conoscenza emancipatrice risiede nell’abbandonare le pratiche indolenti di 

produzione della stessa. Chiaramente, di fronte al panorama attuale di tale 

produzione, risulta alquanto difficile sostenere idee che non vogliano fare 

appello alla logica aristotelica o alla critica della ragione; sembrerebbe che 

questi siano gli unici metodi validi di produzione della conoscenza o che 

siano, quanto meno, i metodi che non hanno bisogno di spiegare la propria 

validità ogni volta che vengono utilizzati per produrre contenuto. In questo 

senso, si tratta di metodi egemonici: sono incorporati alla quotidianità 

come parte del senso comune. Grazie a Boa ed ai Subalterni, ho scoperto 

una formulazione che ha modificato profondamente la mia ricerca: il 

miglior modo per produrre conoscenza emancipatrice è comprendere 

innanzitutto le pratiche locali emancipatrici, per incontrare nelle stesse le 

chiavi per raccogliere e costruire nuova conoscenza.   
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Il problema che ho identificato durante la mia ricerca di campo consiste nel 

fatto che la Visual Literacy rispondesse a una produzione di conoscenza 

profondamente occidentale/moderna, nella misura in cui tutti i testi – 

almeno quelli che io ho incontrato – si avvicinavano al problema utilizzando 

il metodo scientifico classico e partendo da un modello secondo il quale, a 

determinate istruzioni date, corrisponderebbe un’esecuzione, e il risultato 

di tale processo sarebbe l’“illuminazione” dell’alunno.  

Questa forma di avvicinamento al problema è stata del tutto insufficiente 

per Cazucá. Questa insufficienza non dipendeva dal fatto che le categorie 

non potessero essere insegnate e apprese, a causa di qualche sorta 

d’impedimento intrinseco al contesto. L’insufficienza dipendeva, invece, 

dalla mia intenzione riguardo alla tesi. Ciò perché la mia intenzione, sin dal 

principio, è stata quella di declinare l’elenco di categorie utili alla decodifica 

dell’immagine, in un suggerimento di pratiche emancipatrici. Quando sentii 

che la Visual Literacy non sarebbe stata sufficiente e cercai altri strumenti, 

mi resi conto che il mio reale problema era la produzione di conoscenza 

specifica per il contesto di Cazucà, e che ciò aveva bisogno delle seguenti tre 

cose:  

 Bisognava fare un diagnostico del consumo audiovisivo dei partecipanti 

al progetto. Questo diagnostico non solo avrebbe dovuto misurare le cose 

che essi vedevano, ma anche ciò che interpretavano. Il diagnostico era 

inoltre necessario per identificare se l’interpretazione delle immagini stesse 

favorendo dinamiche egemoniche violente contro loro stessi, e quindi, 

individuare il punto di partenza per generare pratiche emancipatrici di 

decodifica dell’immagine.  

 Era necessario cercare strumenti teorici che mi guidassero nella 

formulazione di conoscenza emancipatrice. Anche se questo può sembrare 

pretenzioso, è vero che, partendo da Gramsci, nel panorama del pensiero 

contemporaneo delle correnti di pensiero molto solide (per esempio, le 
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teorie postcoloniali e il movimento del pensiero subalterno) si sono poste 

questo interrogativo. La produzione di conoscenza emancipatrice non è 

un’azione rivoltosa, ma semplicemente corrisponde al sovvertimento di 

dinamiche egemoniche e al raggiungimento dell’accessibilità della 

conoscenza e quindi di migliori condizioni di vita, per tutti.  

 Bisognava cercare strumenti teorici che avessero trattato in maniera 

trasversale il problema dell’immagine come una problematica di potere di 

origine rizomatica. Esempi di questo approccio sono i Cultural Studies, i 

Media Studies e i Visual Studies.  

Concentrando la nostra analisi esclusivamente sulla questione del visivo, gli 

approcci dei Visual Studies sembrano fornire un punto di partenza molto 

interessante, dal momento che considerano il visivo come una totalità, un 

complesso, a prescindere da quale sia il medium utilizzato per la sua 

emissione o ricezione. 

Considerato in questo modo, il visivo è più esteso delle sole immagini 

cinematografiche, televisive o pubblicitarie considerate singolarmente, ma 

ovviamente non corrisponde a tutto ciò che possiamo vedere ad occhi 

aperti. Il visivo è definito da una performance. Per i Visual Studies la 

contemporaneità è definita da uno stato continuo di performance che 

modifica la percezione individuale e collettiva. Questo stato di percezione 

costantemente modificato è denominato visual culture. 

Considerando il visivo in questo modo, gli strumenti per analizzarlo e 

comprenderlo non sono più caratterizzati dalla specificità ontologica che le 

discipline che si erano occupate dei media audiovisivi avevano 

insistentemente richiamato. La prospettiva metodologica in questo caso va 

ben oltre l'interdisciplinarietà, e si dirige alla rinuncia della definizione 

ontologica stretta. 

Il mio obiettivo finale è declinare i Visual Studies in chiave subalterna, non 

come un mero esercizio teorico, ma piuttosto come un tentativo di 
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formulazione di uno strumento atto ad operare in un contesto specifico; 

chiaramente, gli agenti nel contesto saranno liberi di utilizzare, o meno, 

questo strumento.  

L’ipotesi dalla quale sono partita all’inizio era che, se la conoscenza si 

semplificava, sarebbe stata più accessibile per un consumatore standard di 

immagini. La mia ipotesi, partendo dal lavoro in campo, è che la conoscenza 

deve prodursi direttamente nel contesto; e che le pratiche dello stesso 

contesto rivelerebbero quali sono le necessità e le possibilità emancipatrici 

nella decodifica dell’immagine. Soprattutto, la mia ipotesi alla fine della tesi 

condivide la stessa rivendicazione fatta dalla periferia, che nel dialogo 

articolabile tra il pensiero prodotto nel centro e quello prodotto nella stessa 

periferia siamo trattati come interlocutori alla pari, e che le nostre forme di 

conoscenza non abbiano bisogno della validazione dei metodi di produzione 

del discorso di tipo occidentale/moderno.  
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4. Il lavoro sul campo: Cazucá 

4.1 Descrizione del tentativo e disegno della ricerca 

Come illustrato nei due capitoli precedenti, l’idea di portare avanti il lavoro 

di campo a Cazucà è nato dal suggerimento del pensiero subalterno di 

formare conoscenza periferica emancipatrice partendo dalle pratiche locali 

(e non all’inverso, cioè non trattando di importare teorie esterne al contesto 

per verificare la possibilità che si possano applicare in quest’ultimo).  

In ogni caso, si è presto resa evidente la necessità di un metodo per 

approcciare il contesto che potesse soddisfare gli obiettivi proposti 

dall’investigazione. 

Tali obiettivi erano: 

- Fare un diagnostico del consumo audiovisivo dei partecipanti al 

progetto. Questo diagnostico non solo avrebbe dovuto misurare le cose che 

essi vedevano, ma anche ciò che interpretavano. Il diagnostico era inoltre 

necessario per identificare se l’interpretazione delle immagini stesse 

favorendo dinamiche egemoniche violente contro loro stessi, e quindi, 

individuare il punto di partenza per generare pratiche emancipatrici di 

decodifica dell’immagine.  

- Cercare strumenti teorici che mi guidassero nella formulazione di 

conoscenza emancipatrice, comprendendo che “emancipatrice” 

semplicemente corrisponde al sovvertimento di dinamiche egemoniche, e 

che ciò implica che la conoscenza possa essere accessibile a tutti, e che ne 

migliori le condizioni di vita.  

- Cercare strumenti teorici che avessero trattato in maniera 

trasversale il problema dell’immagine come una problematica di potere di 

origine rizomatica. Esempi di questo approccio sono i Cultural Studies, i 

Media Studies e i Visual Studies. Concentrando la nostra analisi 

esclusivamente sulla questione del visivo, gli approcci dei Visual Studies 

sembrano fornire un punto di partenza molto interessante, dal momento 
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che considerano il visivo come una totalità, un complesso, a prescindere da 

quale sia il medium utilizzato per la sua emissione o ricezione.  

In queste condizioni, grazie inoltre all’influenza della mia tutor, la 

Professoressa Tota, capii che il metodo che meglio si adattava alla mia 

condizione personale come persona estranea al contesto, ma allo stesso 

tempo “locale”, era il metodo etnografico. In questo senso, il testo di 

Giampietro Gobo Descrivere il mondo (Gobo, 2001) è stato per me una 

guida importantissima. Da lui, riprendo a continuazione i paragrafetti che 

hanno orientato il disegno della mia ricerca di campo per la presente tesi.  

Le prime indicazioni di Gobo, nel presente capitolo, servono affinché il 

ricercatore si renda conto dei limiti, intrinseci all’osservazione e prodotto 

dell’esperienza previa dell’osservatore. Nel mio caso, ciò è risultato 

fondamentale per due ordini di motivi: il primo, perché sin dal principio mi 

era chiaro che non volevo imporre la mia conoscenza previa. Gobo segnala, 

giustamente, che la propria teoria ha riconosciuto l’impossibilità per il 

ricercatore di separarsi dalla sua conoscenza. Il secondo ordine di motivi 

consiste nel fatto che, in effetti, mi resi conto molto presto che la mia forma 

di approcciare il mondo influenzava il modo in cui volevo dar forma alla mia 

ricerca, per esempio nella selezione dei film. Ciò mi stava limitando nella 

comprensione del loro consumo giornaliero di audiovisivi.  

“Le classificazioni che l’etnografo realizza osservando le azioni degli attori 

sono quindi fondamentalmente un'attività di costruzione dovuta in larga 

parte agli schemi mentali che, di volta in volta, egli utilizza, e alle sue 

necessità pratiche” (Gobo: 58). 

“In termini rigorosi non vi sono puri e semplici fatti (…). Pertanto vi sono 

sempre fatti interpretati (…) Ciò non significa che, nella vita quotidiana o 

nella scienza, noi non siamo capaci di afferrare la realtà del mondo” 

(Ibidem: 58).  
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“I concetti che l’etnografo usa, riproduce e qualche volta inventa sono 

quindi ritagli della sua esperienza e non di realtà. Questo avviene 

inevitabilmente per un meccanismo cognitivo. Infatti il processo di 

comprensione e di ricordo (o rievocazione) di un’informazione viene 

considerato dai cognitivisti un processo misto di riconoscimento e 

costruzione: noi codifichiamo e immagazziniamo una nostra 

interpretazione di un evento, non l’evento in sé. Operando un’inferenza, 

abbiamo aggiunto qualcosa di soggettivo all’evento stesso. (…) Il 

contenuto di una rievocazione è probabilmente una commistione tra 

l’evento effettivamente accaduto e gli inserimenti successivi, compiuti 

facendo ricorso a elementi standard previsti dal copione (per una rassegna 

della letteratura cfr. Gobo, 1997a)” (Ibidem: 58). 

Il secondo tipo di considerazioni fatte da Gobo riguardano la 

concettualizzazione connessa, già da questo momento, alla ricerca.  

 “Nonostante il carattere ancora indefinito dell'argomento di ricerca, in 

questa fase già intervengono fattori che condizioneranno l’intero processo 

di ricerca. Ad esempio per la prima volta compaiono dimensioni sociali e 

politiche relative all’argomento di ricerca (Sjoberg, 1967). Spesso 

l’individuazione di un argomento non è guidata solo dagli interessi teorici 

ma anche dagli interessi sostantivi del ricercatore. Gli interessi teorici 

contribuiscono a modellare l’argomento di ricerca” (Ibidem: 59).  

“Il disegno della ricerca dev'essere quindi flessibile e adattarsi al <flusso 

irregolare di decisioni, sollecitate dalla mutevole configurazione degli 

eventi che si succedono sul campo> (Cardano, 1997b, pag. 50). Inoltre è 

importante che il disegno della ricerca sia cognitivamente aperto, venga 

cioè prefigurato in modo tale da ‘aspettarsi l’inaspettato’. A tal fine è nota 

la proposta di Blumer (1969, pagg. 148-149): considerare i concetti, 

argomento della nostra ricerca, come dei ‘concetti-guida’ (sensitizing 

concepts) anziché come ‘concetti definitori’ (Ibidem: 60).  
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In effetti, qui riappare il rischio di interferenza dei pregiudizi del ricercatore 

sulla sua percezione dell’oggetto osservato. In questo punto, il 

suggerimento di Gobo risulta molto utile: sebbene sia vero che l’oggettività 

assoluta è qualcosa di irraggiungibile, non per questo motivo si deve 

smettere di perseguire come obiettivo. Per prendere le distanze dai propri 

pregiudizi, la concettualizzazione è uno strumento molto utile.  

“Il rischio, ormai comunemente noto, è di attribuire alla cultura studiata 

caratteristiche che non le sono proprie ma frutto dei pregiudizi del 

ricercatore (Cicourel, 1964, 1974; Garfinkel, 1967; McHugh, 1968; 

Zimmerman, Pollner, 1970; Mehan Wood, 1975). Gli scienziati rischiano 

di costruire ingenuamente un oggetto sociologico e poi trasferire in esso le 

proprietà del loro apparato concettuale usato per la ricerca. L’ampio 

dibattito che in passato si è sviluppato da questa domanda ha fornito 

essenzialmente una risposta negativa. Vi sono però diversi gradi, come 

puntualizza Geertz: <Non mi sono mai lasciato influenzare 

dall’argomentazione che, essendo la completa obiettività impossibile in 

queste faccende (come naturalmente lo è), tanto vale lasciar libero sfogo ai 

propri sentimenti. Come ha notato Robert Solow, è come dire che, non 

esistendo un ambiente perfettamente asettico, tanto vale esercitare la 

chirurgia in una fogna>. Possiamo quindi inventare diverse strategie 

(Gobo, 1993) che possono aiutare il ricercatore almeno a evitare errori 

grossolani, a rimediare parzialmente l’irrimediabilità del circolo 

ermeneutico. Una di queste è la concettualizzazione” (Ibidem: 61).  

“Attraverso la concettualizzazione si determina il bisogno informativo 

dell’indagine (…). (la concettualizzazione però) si configura in maniera 

differenziata nell’ambito di diverse strategie d’indagine (…). Quanto più 

un fenomeno rappresenta per una disciplina un problema oscuro, per il 

quale non sono cioè disponibili promettenti linee d’attacco e dunque ipotesi 

di soluzione adeguate a selezionare aspetti, ben definiti e precisati, tanto 
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più delicato e difficoltoso sarà il processo di discriminazione selettiva fra 

la gamma di tutti gli aspetti potenzialmente rilevanti” (Ibidem: 62).  

“Come osserva Sacks (1992) questo comporta orientarsi su quello che è più 

direttamente osservabile (le azioni) mettendo in secondo piano le 

motivazioni, gli atteggiamenti, gli schemi mentali. Essi sono 

eventualmente riconsiderati a partire dall’osservabile e dall’udibile: le 

azioni e le conversazioni.  

<La domanda che tradizionalmente gli etnografi si sono fatti – “come i 

partecipanti vedono le cose” – in pratica ha alimentato il presupposto che 

la realtà stia fuori dalle parole pronunciate in un particolare tempo e spazio. 

La (domanda) alternativa – “come i partecipanti fanno le cose” - suggerisce 

che l’ordine microsociale può essere colto meglio attraverso lo studio di 

come il parlato e gli altri comportamenti “faccia a faccia” costituiscano la 

realtà all’interno delle concrete situazioni quotidiane (mundane)> 

(Maynard, 1989: 144; cit. in Silverman, 1993, p.54). 

“Come osserva criticamente Silverman (1993, pag. 54), <se l'etnografia 

riduce la vita sociale alle definizioni che di essa ne danno i partecipanti, 

l’etnografia si trasforma in una sociologia puramente ‘soggettivista’ che 

perde di vista il fenomeno sociale>” (Ibidem: 63).  

Gobo si avvicina allora al tema che è, secondo me, centrale: 

l’interpretazione, argomento di ricerca e definizione operativa. 

“La relazione tra l'evento e i tre diversi concetti proposti si configura in un 

rapporto di indicazione, dove l'evento rappresenta un riscontro empirico 

(evidence) che documenta la presenza o meno di un determinato concetto. 

L’interpretazione non è altro che una rapida, tacita e ricorrente 

attivazione di rapporti di indicazione” (Ibidem: 66).  

“L’argomento di indagine richiede una definizione lessicale e una 

definizione operativa. La definizione lessicale descrive il raccordo tra il 

concetto/indicatore/variabile e il termine relativo. In un ipotetico dialogo 
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fra ricercatori essa risponde alla domanda ‘ma cosa intendi per…?’. La 

serie di domande (research questions) presentata nel paragrafo 

precedente svolge proprio questo compito (cfr. Gobo, 1998, pag. 91). La 

definizione operativa invece aiuta l’etnografo a disciplinare 

l’osservazione, la rilevazione e l’analisi delle proprietà che egli ritiene 

collegate all’argomento studiato in un rapporto di indicazioni. In altre 

parole la definizione operativa fornisce cogenza all’attività di 

interpretazione del ricercatore. Sebbene Glaser e Strauss (1967) invitino a 

sviluppare la definizione operativa del concetto soltanto dopo che la 

ricerca è iniziata, quando cioè il ricercatore ha avuto una prima 

comprensione del fenomeno, nulla vieta che essa possa essere delineata 

prima dell’inizio della ricerca, qualora egli sia già in possesso di ipotesi 

specifiche da controllare” (Ibidem: 67).  

In questo senso, oltre che una guida, capire che la permanente ridefinizione 

dell’ipotesi era connaturale al processo di ricerca è stato per me un sollievo:  

“Dato il carattere a spirale della ricerca etnografica la definizione 

operativa viene, parzialmente o interamente, riprogettata anche in fasi 

successive della ricerca, come l'analisi dei dati e il controllo delle ipotesi. 

Per cui <concettualizzazione e operativizzazione (…) si intrecciano in un 

continuo processo di reciproci aggiustamenti (…) in virtù della possibile 

rispecificazione dell’originaria formulazione di un concetto, ovvero di una 

riconcettualizzazione del dato> (Agnoli, 1994, pag. 116)” (Ibidem: 69).  

“Anche le ipotesi sono una forma di ragionamento di senso comune che 

utilizziamo quotidianamente e spesso in modo inconsapevole. Glaser e 

Strauss (1967), Schatzman e Strauss (1973), Strauss, Corbin (1990) 

affermano inoltre che le ipotesi sono una necessità della ricerca, ma 

devono essere formulate e controllate soltanto dopo la raccolta delle note 

etnografiche (inductive hypothesis) affinché il ricercatore giunga sul 

campo senza posizioni precostituite. Inoltre la genericità e la specificità 
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delle ipotesi dipende dal grado di conoscenza dell’argomento che il 

ricercatore ritiene di avere. Nel primo caso (genericità) possiamo 

formulare delle ipotesi di lavoro, nel secondo caso delle ipotesi guida 

(Agnoli, 1994, pag. 21)”  (Ibidem: 70). 

“Per l’etnografo è decisamente meglio accettare un’ipotesi sbagliata che 

respingere un’ipotesi vera” (Ibidem: 72). “La cosa importante non è la sua 

definizione (che può essere discutibile) bensì la necessità di creare e usare 

esplicitamente unità basate sugli obiettivi teorici e pratici del ricercatore” 

(Ibidem: 74).  

Gobo, inoltre, afferma come il grado di coinvolgimento sia una scelta del 

ricercatore, segnalando anche quali siano i vantaggi e gli svantaggi di 

ognuna di tali scelte. Nel mio caso in particolare, il tipo di participazione in 

tutte le attività è stato completo, sebbene sia necessario chiariche che non è 

successa la stessa cosa con la vita in comunità. Sarebbe a dire, sebbene il 

mio contatto con la comunità fosse permanente, para loro così come per me 

era chiaro che io, in ogni caso, ero una “straniera”. Perciò, qualificherei il 

mio tipo di participazione come attivo, e il mio livello di coinvolgimento 

come medio-alto. 

PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO (IBIDEM: 81) 

Tipi di partecipazione Gradi di coinvolgimento 

completa alto 

attiva medio-alto 

moderata medio-basso 

passiva basso 

non-partecipazione nessuno 

 

Il problema seguente con il quale Gobo ci mette a confronto riguarda il tipo 

di osservazione che si porterà avanti. Tra quelli presentati dall’autore, 
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possiamo dire che il nostro caso corrisponde a quello dell’osservazione 

scoperta:  

“Un primo problema che nell'osservazione scoperta l'etnografo si trova ad 

affrontare è quello di ottenere il permesso di compiere osservazioni nel 

setting prescelto. L’ottenimento del permesso richiede spesso un grande 

investimento di tempo ed energie al fine di persuadere gli intermediari, 

trovare dei garanti, ottenere l’approvazione dei ‘guardiani’ istituzionali, 

conquistare la fiducia degli informatori e il consenso degli attori sociali. 

Un vantaggio invece deriva dal fatto che il ricercatore non svolge una 

mansione particolare, per cui la sua attività osservativa gode di una 

maggiore libertà, più o meno ampia a seconda delle organizzazioni. 

Essendo la sua identità nota agli attori con cui interagisce, all’etnografo 

potrà capitare di incorrere nei tentativi di manipolazione strumentale da 

parte dei diversi attori, che potrebbero coinvolgerlo anche in salomoniche 

azioni di arbitrariato (Lofland, 1971, pag. 96). Infine può risultare 

problematico gestire l’ineliminabile reattività dovuta alla sua presenza” 

(Ibidem: 87).  

Per quanto riguarda l’intenzione della ricerca, possiamo segnalare ora che 

l'idea di un progetto di ricerca su una didattica critica 

dell’immagine e dell'audiovisivo per la riarticolazione del tessuto 

sociale in contesti vulnerabili ha come antecedenti un progetto di 

didattica dell’arte per la riarticolazione del tessuto sociale in contesti 

vulnerabili. Il progetto di didattica dell'arte è nato in Colombia, il mio paese 

di origine, come un laboratorio di tutoraggio scolastico “creativo” e di 

sviluppo delle sensibilità artistiche. Si è svolto sempre in scuole elementari 

pubbliche (dunque, con scarse risorse), e con bambini appartenenti a fasce 

di età assai diverse. Le scuole si trovavano in zone di evidente degrado del 

Sud di Bogotà (la distinzione Sud/Nord è fortemente radicata 

nell’immaginario istituzionale, pubblico e privato della città). I bambini 



 

51 

appartenevano a famiglie con situazioni economiche molto precarie; figli di 

genitori membri o ex-membri di una delle fazioni armate contro-statali o 

para-statali. L'esperienza è nata in maniera piuttosto spontanea, come 

esempio del fatto che la cittadinanza attiva può far scaturire soluzioni ai 

problemi delle comunità, senza necessariamente far riferimento a teorie 

aliene al contesto. La mia personale esperienza di immigrazione è servita da 

stimolo per riproporre il laboratorio nella periferia al nord di Roma. In 

questo caso l'attenzione si è spostata verso le questioni legate 

all’immigrazione, intesa come manifestazione delle problematiche 

dinamiche di riconoscimento dell’ altro. Anche se le esperienze sono state 

molto diverse, in entrambi i casi sono emerse due conclusioni: da una parte, 

che il riconoscimento di noi stessi, del nostro contesto, e dell’altro è molto 

più problematico quando le condizioni che ci circondano sono 

particolarmente aggressive; dall’altra, che nella pratica artistica risiede 

un'incredibile forza, che può affiancarsi a questo riconoscimento in maniera 

positiva. 

In termini di concettualizzazione, questa conclusione è affine con le idee che 

la Sociologia dell’Arte ha cercato di sostenere negli ultimi anni. In 

particolare, per quanto riguarda la definizione del sistema-arte come 

un’autentica arena di discussione del discorso pubblico, in cui si 

riproducono dinamiche sociali di difesa dell’egemonia, ma dove si può 

contemporaneamente pensare ad un uso della produzione, mediazione e 

fruizione artistica che non risponda a meccanismi precostituiti di 

legittimazione delle ingiustizie sociali (Tota, 1999; Zolberg, 2003), ma che, 

approfittando del potenziale di costruzione sociale dell’arte, possa ricreare 

meccanismi alternativi di riconoscimento della propria identità e di 

discussione pacifica dell’alterità (Tota, 1999).  

Anche se direttamente collegata alle conclusioni ottenute nel progetto che 

abbiamo appena descritto, la questione che ci poniamo in questa seda è 
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diversa: questo mare di immagini che ci avvolge, ma che non siamo in grado 

di decodificare, condiziona il nostro immaginario individuale e collettivo e 

dunque le nostre relazioni, probabilmente con molte più possibilità di 

persuaderci rispetto ai testi costituiti da caratteri alfabetici.  La decodifica 

consapevole dell'immagine e dell'audiovisivo non può essere una 

competenza esclusiva degli studiosi del tema, che passano anni fra libri e 

convegni destinati a pubblici esperti. L'autoreferenzialità dei discorsi degli 

esperti è una delle forme che sostiene le dinamiche egemoniche quotidiane. 

Saper leggere l’immagine è una necessità altrettanto forte quanto il saper 

leggere testi composti da caratteri alfabetici.  

La ricerca che qui si propone cerca d’invertire l’uso comune della teoria. Ciò 

in modo che, invece di cercare una teoria che spiegasse un contesto, 

abbiamo cercato un contesto che, attraverso la sua azione sociale, ci 

spiegasse in che maniera consumava e comprendeva i prodotti audiovisivi, 

per scoprire se tale consumo e forma di decodifica alimentasse pratiche 

egemoniche contro gli stessi  membri del contesto e se, avvicinandoli a 

strumenti più critici di lettura di questi audiovisivi, i fruitori si 

interessassero a trasformare quella decodifica affinché servisse loro come 

uno strumento di emancipazione.  

Diventa così un obiettivo solamente posteriore, l’elencare e tradurre in un 

linguaggio meno accademico e più quotidiano le categorie basilari che 

dovrebbero essere oggetto di una trasmissione e/o insegnamento delle basi 

del linguaggio audiovisivo in un contesto periferico molto specifico, quale 

l’insediamento più vasto di sfollati interni a causa del conflitto armato 

colombiano. Si tratta fondamentalmente di pensare quali sarebbero i primi 

strumenti critici per una fruizione dell’immagine che veda i fruitori non 

come lettori passivi, ma come costruttori finali del testo e in grado di 

identificare i meccanismi di violenza del discorso egemonico.  
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Partiremo da una distinzione fra il linguaggio dell’immagine (inteso come 

un sistema di codifica e decodifica non consapevole, che in se stesso 

trasmette un messaggio) e i contenuti dell’immagine stessa (ovvero quel 

testo codificato che, portato al livello connotativo, ha anche una valenza 

extra-estetica). Questa decostruzione voluta è una provocazione per 

indagare il rapporto fra codice e contenuto che, come già segnalato da 

diverse discipline, più che un relazione dicotomica è una relazione 

riflessiva. 

È anche doveroso dire che, diversamente da quanto succede in altre aree 

della conoscenza, nell'insegnamento della decodifica dell'immagine non si 

può prescindere dalla conoscenza che il ricettore dell'insegnamento stesso 

già possiede (Ortoleva, 2002). La trasmissione è interattiva poiché il 

ricettore può costruire simultaneamente il messaggio. Come enunciato 

dagli studi della Sociologia dell'Arte, la carriera del fruitore diventa 

fondamentale nel tipo di analisi che si fa dell'immagine e dell'audiovisivo. 

(Tota, 1999; 2008). 

Nei lavori di Tota le categorie della canonizzazione si sono declinate in 

campo artistico, ovvero avendo come oggetto potenziale le opere d’arte 

(Tota, 1999). Provando a declinare queste categorie in campo visivo e 

audiovisivo, potremmo dire che la produzione di immagine risponde ad un 

codice composto da convenzioni estetiche, che però sono il frutto di una 

scelta basata su criteri non esclusivamente estetici. Anche se siamo in grado 

di decodificare le immagini, non necessariamente siamo in grado di 

decostruire il codice che permette la codifica e la posteriore decodifica. 

(Hall, 2006). Così, in una ripetizione dello stesso tipo di messaggio 

attraverso lo stesso tipo di codifica, siamo portati ad assumere come 

naturali contenuti che sono invece costrutti. Diamo così luogo a due 

processi: il processo di naturalizzazione di dinamiche antinaturali, che 
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sfocia nella costituzione del mito, e il processo di oggettivazione (Tota, 

1999).  

Il canone riprodotto attraverso l'immagine viene acquisito in maniera 

veloce (Hall, 2006) e, inteso come una descrizione valida della realtà, 

diventa un fattore limitante delle proprie azioni e una restrizione alle 

proprie espressioni; diventa, cioè, discorso (Deleuze, 1987). Se inoltre 

ripetiamo la stessa identica operazione di limitazione sull’altro, e se 

troviamo che l’altro rappresenta un’anomalia, castighiamo la differenza. 

L’intuizione da cui stiamo partendo è che questa dinamica non è positiva, 

ma che alla radice di questi effetti dannosi non ci sia una caratteristica 

ontologica o deontologica dell’immagine stessa, per cui l'immagine nelle 

dinamiche intersoggettive può essere utilizzata in maniera positiva e 

completata dal fruitore in un senso diverso dall'egemonico. 

Sembra che parlando di trasmissione, pedagogia e educazione, si parli di 

scuola, ma non è necessariamente così. Ritengo infatti che vi siano altri 

settori che potrebbero sfruttare questo tipo di amplificazione della 

conoscenza. Comprendo che quando Micciché pensava al problema 

dell’educazione all'immagine si riferiva ai ragazzi come pubblico e all'Italia 

come contesto. In questo senso preciso, condivido con Miccichè l'idea che 

la scuola preuniversitaria sia un luogo preferenziale di educazione 

all'immagine, e anche se in sede di questa ricerca non intendo occuparmi di 

quali potrebbero essere altri luoghi per far arrivare l'educazione 

all'immagine ad un pubblico non solo scolastico, ritengo che la scuola non 

debba essere l'unica. Però, per me è chiaro che i contesti a cui vorrei far 

riferimento nella mia ricerca sono piuttosto diversi dal contesto italiano e 

che nella quotidianità di un ragazzino di Cazucá ci sono difficoltà ben più 

grosse di quelle presenti nella quotidianità di un bambino italiano. Di 

questo parleremo più avanti, nel paragrafo che spiega il contesto, gli 

antecedenti e  le operazioni della Fondazione che ci ha permesso di svolgere 
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questo lavoro di campo. In questa sede, ciò su cui vogliamo far chiarezza è 

che il contenitore “scuola” risulta abbastanza stretto rispetto alle necessità 

del contesto. Per questo, inizialmente ho pensato che l’approccio più giusto 

fosse la visual literacy oppure la image literacy.  

È evidente che il primo compito da affrontare è la delimitazione dell'oggetto 

di studio, cioè la definizione di che cos'è il visivo egemonico.  

La nostra preoccupazione si rivolge ai tre processi sociali che l’immagine 

comporta: 

 La produzione: le dinamiche di mercato e il pezzo di ideologia 

egemonica che l’immagine tramanda la maggior parte delle volte. 

 La mediazione: l'avvicinamento progressivo alla massificazione 

dell'immagine, alla mancata conoscenza delle logiche interne ai media, 

all’eccesso di informazioni, che produce solo disinformazione. 

 La fruizione: determinata, meno libera di quanto crediamo, ma 

appunto per questo il punto su cui focalizzare le nostre forze, perché luogo 

dove si produce il significato definitivo. 

 

Per questo motivo, e come abbiamo segnalato in precedenza, i passi che 

abbiamo deciso di seguire nell’investigazione sono stati i seguenti:  

1. Inizialmente, ho cercato di promuovere tra i bambini della zona 

l’interessere nei film; 

2. In seguito, ho provato a capire le loro pratiche di consumo 

dell’immagine, cioè, ho tentato di identificare cosa essi guardano di solito, 

e perché lo guardano; 

3. Poi, ho cercato di comprendere i loro meccanismi di decodifica dei 

materiali audiovisivi, cioè di rispondere alla domanda: “Che cosa vedono in 

ciò che guardano?”; 

4. Infine, sto cercando di identificare un procedimento o modo per 

rendere emancipatrici queste pratiche. Per questo motivo, l’oggetto 



 

56 

principale della mia tesi è la ricerca e la definizione di quel tipo di sapere 

che deriva direttamente dal punto di vista degli stessi bambini di Cazucà e 

dalla loro esperienza di tutti i giorni. Questa conoscenza è quella che 

consentirebbe di spiegare come le immagini sono costruite, per quale 

ragione sono costruite in una determinata maniera e non in un’altra 

differente, come decifriamo queste immagini in qualità di spettatori e, in 

definitiva, la nostra abilità di ascrivere significato a ogni immagine data. 

Naturalmente, nella presente riflessione si terrà in conto anche il fatto che 

i ragazzi di Cazucá vogliano davvero creare e mettere in pratica questa 

conoscenza, o meno, scelta che non potrà essere orientata dalla sottoscritta.  

 

4.2 “Tiempo de Juego, es mi lugar”. Chi sono loro? 

Colombia è un paese di 45 milioni di abitanti, ubicato all’estremo nord del 

Sudamerica, sul confine geopolitico con l’America Centrale. Circondato su 

due lati da due oceani, è un territorio infinitamente ricco di risorse naturali, 

biodiversità, varietà climatiche e culturali.  

Colombia è, tuttavia, vittima di un conflitto armato le cui origini risalgono 

alla prima metà del XX secolo, e che sta dissanguando il paese da allora, ma 

che negli ultimi quattro decenni si è intensificato in maniera estrema.  

Il contesto appena descritto diventa ancora più complesso a causa della 

forte presenza, nel paese, di cartelli di produzione e traffico illegale di 

stupefacenti.  

Le condizioni di povertà estrema e violenza endemica determinano anche 

la composizione del tessuto sociale e la distribuzione demografica degli 

abitanti. Lo sfollamento interno forzato è uno dei fenomeni più drammatici 

che si sono generati in questo contesto.  

Sebbene, teoricamente, il gruppo paramilitare di estrema destra si sia 

sciolto e smobilizzato nel 2006 (durante un’azione legittimata dal governo 

di destra vigente a quell’epoca, sui risultati del quale dubitiamo ancora tutti 
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i colombiani), e sebbene al momento della redazione del presente testo la 

Colombia stia portando avanti dei dialoghi di pace con il principale gruppo 

guerrigliero di sinistra, ciò che è sicuro è che essa ostenta ancora il triste 

titolo di paese con il numero più alto al mondo di sfollati interni e di persone 

in situazione di diaspora (le cifre parlano di quasi cinque milioni di persone 

sfollate negli ultimi dieci anni).  

Bogotá, la capitale del paese, è il suo principale conglomerato urbano. In 

continua espansione, la città mantiene una stretta relazione con l’area 

metropolitana che la circonda, dalla quale dista sempre meno.  

Un esempio di municipi confinanti in stretta relazione con la capitale è il 

municipio di Soacha. Anche se istituzionalmente si trovano in due unità 

territoriali distinte, gli abitanti di questi due municipi quasi non 

distinguono i limiti geografici che separano la città dal paese.  

Negli ultimi dieci anni Altos de Cazucá, a Soacha, è diventato il principale 

insediamento abitato da vittime dello sfollamento interno del paese. 

Sarebbe a dire, Cazucá rappresenta il luogo con il maggior numero di sfollati 

interni del paese con il maggior numero di sfollati al mondo.  

Ciò fa sì che nell’area di Cazucá si concentrino problematiche molto forti, 

alle quali le politiche istituzionali non sanno come reagire. Da un lato, non 

ci sono le infrastrutture adatte per ospitare la quotidianità di tutte queste 

persone, e il territorio non è provvisto di servizi pubblici basici come acqua, 

luce, sistema fognario. Dall’altro lato, il contesto non offre possibilità di 

lavoro o sufficiente protezione da parte dello Stato per affrontare le 

conseguenze dello sfollamento interno. La popolazione femminile reagisce 

in maniera agguerrita, la popolazione infantile e i giovani provano a reagire 

nello stesso modo, però sono, chiaramente, molto più vulnerabili.  

Un diagnostico certo è quello che indica che il territorio di Cazucá, 

appartenendo alla località di Soacha e non a Bogotá, riceve un trattamento 
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completamente omissivo da parte delle autorità locali, vicinali e nazionali. 

Tuttavia, le cifre ufficiali su Cazucá sono le più sconfortanti:  

1. 847 giovani assassinati negli ultimi due anni, dei quali 334 

appartengono alla fascia d’età compresa tra i 10 e i 24 anni. 

2. La presenza della violenza intrafamiliare supera il 50%. 

3. La denutrizione affligge uno su tre bambini. 

4. L’abbandono scolastico in Altos de Cazucá arriva al 60%, secondo 

l’Ufficio dell’Alto Commissarato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR), e solo uno su 50 giovani riescono ad accedere all’educazione 

superiore. 

Il tasso di analfabetismo delle “comunas” di Soache è, in media, del 26.4%. 

Il 16.3% degli sfollati non possiedono alcun livello di studi; il 59.5% solo 

hanno fatto le scuole primarie, il 23.65 hanno fatto le secondarie e solo lo 

0.6 ha avuto accesso all’università.  

Le bambine e i bambini di Cazucá appartengono ad un contesto sociale 

complesso, a famiglie con risorse estremamente scarse, che normalmente 

sono state o sono vittime dirette o indirette del conflitto armato. Essi 

devono affrontare un panorama presente caratterizzato da poche offerte 

formative o alternative svago, e uno futuro di poche possibilità di lavoro 

stabile e soddisfacente a livello personale. In generale, i bambini ed i 

giovani, letteralmente, non hanno un progetto di vita a medio e nemmeno 

a lungo termine.  

Per questo motivo, è sempre latente il rischio della droga, dell’alcolismo, 

dell’associazione per delinquere, dello sfruttamento lavorativo e sessuale.  

Uno dei problemi identificati in tre anni di lavoro di campo è l’eccesso di 

tempo libero che hanno alcuni bambini, a causa dell’inefficienza 

dell’educazione formale e della carenza di attività extra-curriculari, spazi di 

svago come parchi, campi sportivi, biblioteche, centri di cultura, ecc.  
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Dall’altro lato, la necessità di aiutare economicamente nelle proprie case e 

di avere, sin da una tenera età, responsabilità per le quali ancora non sono 

pronti, favoriscono l’ingresso ad attività illegali.  

Tiempo de Juego (“Tempo di Giocare” in italiano) è un’organizzazione 

senz’animo di lucro che cerca, attraverso dei programmi ed attività sportive, 

workshops di lettura, cinema e fotografia indirizzati alla promozione di 

principi, valori e al fomento del tempo libero dei giovani e dei bambini. 

“Tempo di Giocare” opera ad Altos de Cazucá (Cundinamarca) e a Faldas 

de la Popa (Cartegena de Indias), generando un impatto positivo e 

replicabile, tendente a migliorare la qualità di vita della comunità e 

dell’ambiente che la circonda. Allo stesso modo, si vuole proporre strumenti 

che servano ai bambini, alle bambine e ai giovani per costruire e rafforzare 

i loro progetti di vita. In questo modo, Tiempo de Juego cerca di contribuire 

alla coesione sociale delle comunità in cui opera.  

Cazucà è un contesto di altissima tensione sociale, nel quale la presenza 

delle istituzioni statali è molto debole. L’infanzia e la gioventù ricevono 

un’educazione formale inefficiente, cosicchè in queste fasce d’età il 

problema più grande consiste nel dover affrontare l’eccesso di tempo libero 

e l’assenza di condizioni che permettano l’uso positivo di questo tempo.  

Nei suoi tre anni di storia, la Fondazione ha sviluppato un intenso lavoro 

pedagogico e di occupazione del tempo libero con i giovani e i bambini del 

settore di Altos de Cazucà. 

Il lavoro di Tiempo de Juego nasce in maniera quasi spontanea, senza 

progetti di istituzionalizzazione. Il lavoro originario contemplava l’uso del 

calcio come strumento formativo per il buon uso del tempo libero e per 

l’educazione alla convivenza pacifica. Sul campo, si constatò l’efficacia dello 

sport del calcio come strumento formativo, grazie al suo potere di convocare 

i ragazzi, e alle possibilità pedagogiche che offre.  
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Con il passare del tempo, il programma di calcio si consolidò come 

strumento di coesione sociale. I volontari ed i beneficiari della fondazione 

incontrarono gli spazi e l’energia per creare nuove iniziative che, utilizzando 

nuovi ed ulteriori strumenti, migliorarono le condizioni di vita dei bambini 

e dei giovandi di Tiempo de Juego.  

Oggi, più di 1000 bambini, bambine, giovani tra i 5 e i 25 anni fanno parte 

della fondazione. Beneficiari, volontari e personale impiegato hanno dato 

prova dell’utilità delle attività eseguite fino ad oggi; tutti loro sono convinti 

della necessità e possibilità di crescita dell’organizzazione e delle comunità. 

Le linee d’azione sulle quali si fonda il lavoro della Fondazione Tiempo de 

Juego sono quelle di “buon uso e profitto del tempo libero”, insiema alla 

“creazione di opportunità lavorative” a livello comunitario, in cui i più 

importanti beneficiari sono gli alunni che sono già all’ultimo anno della 

scuola superiore e che, per attitudine personale, disposizione, perseveranza, 

rispetto e disciplina possono essere presi in considerazione per lavorare 

nella fondazione e costituire un esempio per la comunità e, specialmente, 

per i più piccoli.  

Una delle direttrici di base di Tiempo de Juego è la promozione della 

partecipazione di bambine e giovani donne in tutti i suoi ambiti d’azione. 

Attraverso i suoi differenti programmi d’attenzione, e secondo le regole 

dello Street Football World della FIFA, Tiempo de Juego ha riconosciuto, 

promosso e difeso la participazione della donna in uno sport che è 

tradizionalmente maschile.  

Si sono strette anche alleanze strategiche con altre fondazioni, aziende, 

organizzazioni governative e non governative che lavorano nell’ambito della 

generazione di ingresso e di opportunità di lavoro, con l’obiettivo di offrire 

soluzioni sostenibili e rafforzare l’aspetto tecnico e professionale dei 

giovani.  
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Il più grande traguardo raggiunto dalla fondazione consiste nell’avere 

sviluppato una metodologia che conferisce responsabilità e competenze 

direttamente ai membri della comunità, rendendoli attori attivi, 

moltiplicatori e trasformatori delle attività che la fondazione propone. La 

tecnica utilizzata è molto semplice: “io insegno a te, affinché tu poi possa 

insegnare agli altri dalla tua prospettiva”. 

In questa maniera, ci si aspetta che il livello d’incertezza di questi ragazzi 

nei confronti del futuro non sia tanto alto e che, con lo scoprire la possibilità 

del disegno di un progetto di vita, possano permettersi di cercare e optare 

per opportunità già esistenti e, in altri casi, create specialmente per loro; il 

proposito finale è quello di avere un impatto positivo sulla loro qualità di 

vita, quella delle loro famiglie e quella della stessa comunità. 

In generale, il lavoro di Tiempo de Juego con i ragazzi ha due aspetti 

fondamentali: il primario, il modo in cui nasce l’esperienza si basa sul 

lavoro con il proprio corpo.Il gioco, la danza, le attività manuali, tendono a 

far riconoscere ed avere una relazione migliore con il corpo. Questo lavoro 

di trasformazione della auto-immagine in tutti i workshop funziona come 

uno sforzo per pacificare la relazione di ogni soggetto con se stesso e, 

trattandosi di attività collettive, aiuta ad ognuno dei partecipanti a proporre 

dinamiche più pacifiche con la collettività. 

Il secondo punto focale èa formazione extra-curricolare in attività che, oltre 

a costituire delle opportunità per un uso migliore del tempo libero, sono 

forme molto concrete e propositive che servono a fomentare la creazione di 

un progetto di vita e a generare opportunità di lavoro sostenibili.  

Un ragazzo-tipo di Cazucà pensa a sopravvivere oggi: il latte per oggi, il 

piatto di riso per oggi, l’affitto per oggi (gli affitti si pagano giornalmente, 

nella maggior parte dei casi), il bus per oggi, che non lo caccino del lavoro 

oggi. Una cosa come la proiezione verso una vita futura non esiste. Quando 
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questi ragazzi parlano dei propri sogni, lo fanno pensando direttamente che 

questi sogni non diverrano mai e poi mai realtà. 

Le attività extra-curricolari di Tiempo de Juego hanno come obiettivo 

offrire degli strumenti affinché le opportunità di lavoro di questi giovani 

aumentino, la loro prospettiva di vita si arricchisca tramite il contatto con 

nuove forme di conoscenza (come la fotografia, il cinema e la letteratura), e 

soprattutto che si avvicinino alla conoscenza in una maniera differente, non 

attraverso l’abulia che caratterizza il loro approccio alla conoscenza formale 

o scolastica (abulia che, in ogni caso, è perfettamente comprensibile, se si 

considera che l’educazione pubblica per la popolazione meno fortunata in 

Colombia è di bassissima qualità, e che tale preparazione risulta quasi 

totalmente inutile quando i giovani devono affrontare un mercato del lavoro 

che non permette alle classi sociali più povere l’accesso a lavori stabili e di 

tipo formale).  

Tale prospettiva di trasformazione, di avvicinamento alla conoscenza e di 

allargamento delle possibilità di creare un progetto di vita personale 

costituisce la forma in cui, con Tiempo de Juego, si formulano i workshop 

di cinema e di fotografia per Altos de Cazucá. La metodologia applicata dalla 

fondazione è standard e, come dicevamo, uno dei suoi successi più grandi. 

Nel caso della presente discussione di dottorato, tale metodologia si è 

adattata perfettamente ai nostri propositi: formare persone per poi 

replicare le esperienze, senza avere la necessità di introdurre elementi 

estranei al contesto.  

In nessun modo si è trattato di un’imposizione di conoscenza: le dinamiche 

che governano le attività della fondazione vengono decise in maniera 

consenziente dai beneficiari insieme ai volontari dei progetti. Almeno nel 

caso dei laboratori che ho diretto, è stato così. 
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Per Tiempo de Juego, e per me in qualità di volontaria e ricercatrice, la 

scelta dei beneficiari è sempre fondamentale. Sono loro, infatti, quelli che 

decidono se la formazione degli altri diventa o meno, per loro, un valore.  

Un’altra cosa fas sì che Tiempo de Juego sia una fondazione di successo: la 

sua onestà con la comunità. Quando si parla di uso intelligente del tempo 

libero e della creazione di opportunità, le intenzioni ed i limiti sono chiari 

sin dall’inizio.  

Invitiamo il lettore che desideri conoscere di più su questa organizzazione 

a cliccare sul seguente link:  

http://www.youtube.com/watch?v=Uk-Lp8GcZjo 

 

4.3 L’ingresso al campo: «Vieni questo venerdì al “Cineforito”»? 

Se la principale difficoltà della ricerca sul campo è proprio l’ingresso ad 

esso, le esperienze qui riportate parlano di un accesso mai denegato ai 

contesti dove esse si sono svolte. Ciò, chiaramente, non è dovuto al talento 

della ricercatrice, ma dalla fiducia che la comunità aveva già depositato 

nella Fondazione con cui ho lavorato. Questo merito è attribuibile al cento 

per cento ad Andrés Wiesner, il cuore di questa organizzazione, che è 

sempre stato onesto con le sue intenzioni e capacità, e che a tutti, compresa 

me stessa, ha insegnato che la rivoluzione delle piccole cose è il metodo 

migliore per affrontare le difficoltà di ogni contesto. 

L’essere onesta con i limiti del raggio d’azione delle attività portate avanti è 

stato, inoltre, sicuramente un incentivo per avere un accesso al campo più 

semplice.  

Ci sono tre cose che i ragazzi di questa comunità rifiutano: 1. Che li si tratti 

in maniera condiscendente e che non si sia onesti riguardo a ciò che 

realmente si vuole fare stando lì. 2. Che le proprie intenzioni di permanenza 

sul campo non siano reali, cioè che possano prevedere, per qualche motivo 

determinato, che saranno abbandonati. 3. Che non si compia con le 
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intenzioni iniziali espresse loro. 4. Che si abbia con loro un atteggiamento 

arrogante, o falsamente cortese, e che si mostri la propria posizione 

privilegiata nella stratificazione sociale.  

Gran parte della facilità di accesso raggiunta è dovuta anche allo strumento 

utilizzato: nessuno ha mai opposto resistenza o ha fatto alcun tipo di 

problema nel concedere l’entrata alla comunità di laboratori di contenuto 

artistico, per esempio di cinema e fotografia.  

Come vedremo in seguito, nel riassunto dei protocolli, non solo non c’è stata 

difficoltà alcuna nell’ingresso al campo, ma sembrava persino che la 

comunità stesse aspettando persone che volessero lavorare con la 

Fondazione.   

L’unica cosa che ho dovuto fare è stata partecipare attivamente alle attività 

già programmate dalla fondazione, che in quel momento erano le lezioni di 

salsa e gli allenamenti di calcio. 

Tutti chiedevano chi fossi, ed io rispondevo: “Sono María, una nuova 

volontaria della Fondazione, e verrò a trovarvi tutti i giorni per i prossimi 

mesi. Il lunedì e il mercoledì faremo dei workshop di fotografia, insieme ad 

un altro ragazzo, con un piccolo gruppo di ragazzi della comunità; il martedì 

e il giovedì invece faremo dei laboratori di arti manuali con tutti quelli che 

riusciamo a mettere ai tavoli di lavoro; il venerdì faremo il cineforito, e il 

sabato prima faremo gli allenamenti di calcio, e poi le lezioni di salsa.” 

Naturalmente, tutti facevano la stessa domanda: “Il cine-che??” Io 

rispondevo: “Il Cineforito. Vieni questo venerdì e vedrai con i tuoi occhi di 

cosa si tratta”. 

Così, senza fare o dire nient’altro, sin dal primo venerdì ho avuto un gruppo 

che non è mai stato inferiore ai venti ragazzi.  

Pochissimo tempo dopo, e visto che ero l’unica volontaria che all’epoca 

andava sul posto tutti i giorni, i ragazzi stessi hanno iniziato a farmi 
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depositaria delle loro richieste, soprattutto per quanto riguardava le attività 

che interessavano loro.  

Così sono nate le lezioni di italiano, i laboratori di scrittura per raccontare 

se stessi, il gruppo di musica, che tempo dopo ha registrato le canzoni che 

ascoltate nel link allegato alla fine del paragrafo anteriore. 

Tutto ciò è stato la conferma di una lezione che si rende evidente in ogni 

mia esperienza di lavoro con comunità sensibili: le dinamiche di 

riconoscimento dell’altro vengono costruite in un processo di attenta 

osservazione e paziente sviluppo. Queste dinamiche sono sempre state 

positive, costruttive, e alla fine c’è sempre stato modo di tirare fuori 

qualcosa di stimolante per i ragazzi, per i genitori, per noi come 

organizzazione. 

 

4.4 Come abbiamo scelto i film e come abbiamo fissato le regole 

del Cineforito 

Vorrei iniziare questo riepilogo del mio lavoro di campo confessando che io 

stessa, quando sono arrivata a Cazucá, avevo inizialmente l’intenzione di 

proporre nel Cineforito dei film che io consideravo fossero belli, o 

interessanti, per questo contesto. Si trattava, evidentemente, di una vera 

imposizione del mio background come studiosa del cinema. Volevo, da quel 

punto di vista, imporre la mia conoscenza come una conoscenza più valida. 

Un’operazione di violenza epistemologica che, fortunamente, sono riuscita 

a rilevare giusto in tempo, nei primi giorni della ricerca. E che ho cercato di 

evitare da quel momento in poi. 

Appena tornata in Colombia dopo aver passato sei anni in Europa, pensavo 

che avrei potuto trasmettere conoscenza acquisita in un contesto centrale, 

e non avevo considerato che i loro interessi nel periferico sarebbero stati 

così lontani dai miei.  
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Per questo, all’inizio, i bambini non hanno dimostrato grande interesse 

verso gli stimoli da me proposti. 

Nella prima sessione del Cineforito proposi dei film come: “Dov’è la casa 

del mio amico?” dell’iraniano Abbas Kiarostami; “A ciascuno il suo 

cinema”, che è una raccolta di trenta cortometraggi realizzati da trenta 

registi diversi, per il Festival di Cannes, in cui gli stessi realizzatori 

spiegavano come fosse, per loro, essere spettatori; “Word Photographer” e 

“Los niños del barrio rojo” (I bambini del quartiere rosso), film che ritrae 

situazioni con le quali i ragazzi potevano identificarsi; “Persepolis” e “Valzer 

con Bashir”, esempi di un uso alternativo dei film, visto che usano come 

tecnica quella del fumetto animato; “In Bruges”, esempio di cinema 

commerciale che considero di una qualità più alta rispetto alla media del 

genere; infine, “Los viajes del viento” (I viaggi del vento), un film 

colombiano che, secondo me, è il primo vero esempio di cinema made in 

Colombia. Addirittura arrivai a proporre, davanti al disinteresse 

manifestato dai ragazzi nei confronti di questi film, di vedere film non per 

titolo, ma per autore, come per esempio cinema di successo fatto da 

direttori “colti”, come per esempio Martin Scorsese o Woody Allen.  

Niente di tutto ciò, ovviamente, incontrava gli interessi del mio gruppo di 

ragazzi. All’inizio, pensai di fare due proiezioni, una per il pubblico dei più 

piccoli, l’altra per i più grandicelli. Un gruppo di ragazzi, la maggior parte 

di quelli che facevano parte del gruppo del primo giorno, avevano provato 

già a riunirsi in precedenza, sporadicamente di venerdì, per preparare pop-

corn e vedere dei film insieme. Qualcuno di loro comprava un film pirata 

per strada, vicino ai ponti pedonali, e la proponeva a tutti gli altri. Si votava 

e si sceglieva quale film vedere.  

Il primo giorno del Cineforito, i piccoli avevano portato un film, e i grandi 

(che erano gli aiutanti della casa, facevano parte della comunità ed erano 

beneficiari di Tiempo de Juego) ne avevano un altro. Si trattava dei due film 
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che erano in proiezione nelle sale in quel momento, come se i ragazzi 

volessero riprodurre un cinema reale nella casa della Fondazione. Il primo 

era un film per bambini, il secondo d’azione.   

Quando domandai loro cosa volessero vedere, allora, nel Cineforito, tutti 

risposero in coro e all’unisono: “Film horror!” Allora feci loro notare che 

nessuno dei due film che quel giorno avevano con sè era un horror. 

Durante l’indagine, capii che si vergognavano a proporle, come se, in 

qualche modo, sapessero che il consumo di contenuti di quel tipo poteva 

stimolare un’immaginario più violento, che è una della cose contro le quali 

la Fondazione lotta sin dal principio: la riproduzione dell’immaginario della 

violenza. 

Indagai varie volte, da allora, sul perchè i ragazzi pensavano di amare i film 

horror, e capii infine due cose:  

1. Che, la maggior parte delle volte, si trattava di morbosità verso la 

sofferenza altrui, da una parte, e della possibilità di sperimentare la paura 

che deriva da tale sofferenza e di esorcizzarla allo stesso tempo attraverso 

la proiezione sullo schermo2. 

2. Che i film horror ai quali loro si riferivano non erano tutti i tipi di 

film dell’orrore, ma che preferivano specialmente il genere dello splatter e, 

a seguire, l’horror vero e proprio. Nella loro classificazione di film horror 

non c’era il genere suspence, come se non avessero mai visto nulla di questo 

tipo.  

Così decisi di proporre ai ragazzi di portare loro una lista dei migliori film 

horror della storia del cinema, secondo internet; dissi loro che avrei 

pubblicato questa lista all’indomani all’entrata della Fondazione, e che 

avrebbero avuto l’intera settimana per scegliere i film che gli interessavano 

                                                   
2 Lo schermo non era altro che uno schermo televisivo, neppure tanto grande (circa 30’’), e con 
un funzionamento intermitente (a volte decideva di non funzionare).  
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di più. Promisi loro, inoltre, che entro la settimana successiva avrei portato 

diversi esempi dei film in lista, ognugno di uno stile diverso, anche se tutti 

classificabili nel genere horror. E che, da allora in avanti, avremmo votato 

sempre.  

La lista pubblicata è la seguente3: 

                                                   
3 La tabella è stata fatta indagando tra verie pubblicazioni su internet, cercando in particolare 
i film che, popolarmente, sono stati considerati come i migliori. Si riporta la versione in inglese 
della tabella, che invece all’entrata fondazione fu pubblicata in spagnolo.   
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TOP 15 DEGLI SCARY MOVIES, PUBBLICATA NELLA BACHECA 

DELLA FONDAZIONE TIEMPO DE JUEGO, SULLA BASE DELLA 

QUALE I RAGAZZI HANNO SCELTO I FILM DEL CINEFORITO 

Position Score Film Runtime Year
1 54 The Shining 146 1980
2 26 The exorcist 132 1973
3 25 Profondo Rosso 126 1975
4 16 Alien 117 1979
4 16 Night of living dead 96 1968
5 15 Texas Chainsaw Massacre 83 1974
6 13 Psycho 111 1976
7 12 Sixth sense 107 1999
8 11 The omen 111 1976
8 10 Two sisters 115 2003
8 10 House of 1000 corpses 89 2003
8 10 Cube 90 1997
8 10 28 days later 113 2002
8 10 Pet sematery 103 1989
9 10 Scream 111 1996
9 9 The ring 115 2002
9 9 Emily Rose 119 2005
9 9 Poltergeist 114 1982
9 9 Elm Street Nightmare 91 1984
9 9 Dark water 105 2005
9 9 Dawn of the dead 126 1978
9 9 The haunting 112 1963
9 9 The others 101 2001
9 9 Dressed to kill 105 1980
10 8 Silence of lambs 118 1991
10 8 It 192 1990
10 8 Jacob's Ladder 104 1942
10 8 Le locataire 126 1976
10 8 Tetsuo 67 1989
10 8 El orfanato 105 2007
11 7 28 weeks later 99 2007
11 7 Aliens 137 1986
11 7 Para entrar a vivir 68 2006
12 6 Final destination 98 2000
12 6 Halloween 91 1978
12 6 Hostel 94 2005
12 6 Planet Terror 105 2007
12 6 Rosemary's baby 136 1968
12 6 Zombieland 80 2009
13 5 Les diaboliques 114 1955
14 4 The innocents 100 1961
14 4 The thing 109 1982
15 3 King Kong 100 1933
15 3 Lat den ratte koman in 115 2008
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Alla seconda proiezione, per la prima parte della sessione proposi di nuovo 

ai ragazzi il film “Valzer con Bashir”, come genere d’azione in chiave 

animata; poiché si trattava dei più piccoli, accettarono senza fare obiezioni. 

Tuttavia, in questa sessione c’erano anche alcuni dei ragazzi più grandi. 

Quando domandai loro, alla fine del film, se gli era piaciuto, risposero: “Si, 

le scene degli attacchi mi sono piaciute, mi hanno emozionato” – 

intendendo dire che gli erano sembrate fort, intense – “però il film è molto 

strano, non avevo mai visto una cosa del genere” – segnalando in maniera 

evidente che tale tipo di prodotto audiovisivo non corrispondeva al suo 

consumo quotidiano di audiovisivi.  

Capii allora che non ero lì per insegnare ai ragazzi quello che io avevo 

appreso sul cinema in un altro luogo, nè per trasmettere quello che piace a 

me, dopo tutti questi anni di educazione formale in cinema. Quello che 

volevo fare era capire cosa vedono loro tutti i giorni, perché lo vedono (cosa 

ci trovano di piacevole), cosa preferiscono tra tutto ciò che vedono, cosa 

codificano di quello che vedono4. 

Per la seconda parte della sessione, portai cinque film scelti fra quelli della 

lista proposta. Feci di ognuno di loro una breve sinopsi, e raccontai ai 

ragazzi perché il pubblico aveva apprezzato quei film. Spiegai anche loro 

perché credevo fosse importante vedere i film in lingua originale, cosa che 

si è sempre fatta in Colombia, d’altronde5. Quel giorno i ragazzi decisero di 

vedere “L’orfanato”, un film spagnolo classificato come horror dalla critica 

                                                   
4 A tali domande mi avvicinerò in maniera più specifica nei prossimi paragrafi.  

5 In questo caso, feci riferimento al lavoro di ognuno dei membri della crew e del cast di un 
film, al momento di decidere quali parole dire, come dirle e come riprenderle, sia al livello di 
tecnica audio, sia al livello di tecnica video. Raccontai anche ai ragazzi che io intendevo il fatto 
di vedere un film doppiato come vedere qualcosa di completamente diverso, che qualcuno 
totalmente estraneo alla sua realizzazione cambia, senza sapere quali fossero i criteri originali 
di creazione dell’opera.  
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– anche se alla fine, di horror, ha molto meno di quello che ha del genere 

suspence.  

Da allora in poi, da una parte decisi di ridurre la sessione alla proiezione di 

un solo film, per questioni di tempo, visto che i bambini riuscivano ad 

arrivare alla Fondazione, dopo la scuola, approssimativamente alle due del 

pomeriggio; riuscivamo ad iniziare a proiettare sempre in orario, alle due e 

mezza (dopo aver votato e aver parlato delle regole del gioco, per quel 

determinato gioco); dovevamo lasciare anche un poco di tempo alla fine per 

la discussione sul film e per compilare i questionari; la fondazione, per 

motivi di sicurezza, chiudeva le sue porte alle cinque del pomeriggio. 

Inoltre, a partire da quella seconda sessione, decisi di ripetere la stessa 

dinamica della selezione del film, partendo da una mia spiegazione sulle 

opere che portavo e da una votazione fatta dagli assistenti: da allora, il 

numero di ragazzi participanti si duplicò. 

Capii che la loro participazione era fondamentale, ma soprattutto che loro 

stavano già confermando la propria personale maniera di fare le cose: la 

dinamica di portare delle proposte di film e sceglierne uno da vedere 

tramite votazione, è una dinamica nata da loro stessi. Io semplicemente mi 

inserii in tale pratica. Per questo motivo, a partire dal momento in cui 

adottai questa metodologia, il Cineforito si consolidò come un’attività 

nell’immaginario dei ragazzi. 

Una sola volta successe che dei ragazzi più grandi, nuovi all’attività, si 

diedero conto che stavamo scegliendo tra film horror, e decisero di venire 

al cineforito e di proporre, in massa, “Saw”, chiedendomi di spiegare loro: 

“Perché è un bel film?” 

L’esercizio, naturalmente, nello scoprire da loro stesse cos’era che 

vedevano. Ma quello che attirò maggiormente la mia attenzione quel giorno 

fu il fatto di poter confermare che, mentre i più piccoli sono anche i più 

ricettivi a proposte che vengano dall’esterno, i più grandi rifiutano 
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completamente qualsiasi forma di imposizione di preferenze che venga da 

un contesto alieno al loro, anche se chi lo propone è una persona conosciuta 

o familiare, come lo ero io in quel momento. 

Riflettei in quel momento sul fatto che la stessa cosa succedeva per qualsiasi 

altra attività. Intuitivamente, allo stesso tempo collegai questo fatto ad un 

altro processo comportamentale: più grandi erano i ragazzi, meno violenza 

c’è tra di loro. Capii, allora, qualcosa che sarebbe stato fondamentale per 

me in seguito, durante la scrittura della presente tesi, cioè che la pratica 

egemonica principale della quale le persone della periferia del mondo sono 

vittime è proprio la stimolazione della violenza tra di loro. E che la violenza 

è oppressiva, non solo quando qualcuno di esterno la esercita su delle 

popolazioni vulnerabili, ma soprattutto quando quella stessa popolazione la 

riproduce. 

Questa per me è stata una scoperta importantissima. La mia lettura del fatto 

che i ragazzi più grandi siano più sicuri delle loro decisioni e che, allo stesso 

tempo, siano meno violenti tra di loro, è che la conoscenza che essi 

costruivano nelle attività della fondazione davvero li rendeva più forti e 

responsabili. Poi, visto che si sentivano più sicuri e forti in altre aree, si 

liberavano della necessità di usare la violenza per instaurare relazioni 

positive nel loro contesto. I grandi, ritenendosi capaci di fare cosa che loro 

stessi considerano produttive, iniziano a difendere ciò che per loro è 

interessante, apportando dalla loro prospettiva, comprendendo il proprio 

valore. Tutto ciò, che dentro la fondazione è sempre stato considerato come 

una possibilità di riappacificazione, li fa diventare, effettivamente, più sicuri 

di se stessi e più pacifici. 

Per quello che riguarda la selezione dei film, io ho solo fatto due prove, 

secondo quello che sentivo di poter controllare: quando i film duravano 

poco, proiettavo a parte anche dei cortometraggi animati – che sempre 

avevo con me – perché i questionari rivelavano che uno dei prodotti più 
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consumati e preferiti dai ragazzi erano i programmi di cartoni animati alla 

televisione. 

Ciò che è certo è che tali cortometraggi quasi non risvegliavano il loro 

interesse. L’unica cosa che trovavano interessante, e della quale parlavano, 

erano i disegni grafici particolarmente spettacolari. Capii che il successo dei 

cartoni animati non dipendeva dal mero uso dell’animazione, in quanto 

tecnica. Dipendeva piuttosto dall’immagine che caraterrizza i cartoni 

televisivi e dal racconto articolato in storie molto semplici – di struttura 

palesemente classica – che rendevano tali prodotti facilmente 

decodificabili.  

La seconda cosa che provai, per osservare l’interesse dei ragazzi, fu la 

complessità dei film proiettati. Tale giudizio di “complessità” del film era 

solo mio, in un certo modo impositivo. I film che avevo proposto all’inizion 

erano molto comuni e con una struttura interna più classica, e quindi più 

conosciuta e, secondo me, più facilmente decodificabile. 

Quei film, inoltre, tendevano ad essere più horror (o splatter, in qualche 

caso), e meno di genere thriller. Lentamente, iniziai a proporre film con un 

maggior contenuto suspence e meno horror. Naturalmente, all’inizio di 

ogni sessione ripetevamo ciò che avevamo già dedotto nelle sessioni 

anteriori sulla percezione dei ragazzi nei confronti dei film, e la differenza 

tra splatter, horror e thriller iniziò a diventare sempre più importante in 

queste conversazioni.  

I ragazzi che frequentavano più assiduamente il cineforito iniziarono a 

privilegiare storie che li facevano pensare, a storie che avessero un impatto 

forte sui loro sensi. Le loro decisioni erano sempre più assertive e radicali. 

Così, gli stessi ragazzi iniziarion a privilegiare il suspence all’horror, tanto 

che, alla penultima sessione, si vollero assicurare che nell’ultima vedessimo 

il miglior film del genere suspence mai esistito. Letteralmente, mi dissero: 

“Qualcosa che ci faccia sentire come The Shining!” Mi domandarono se 
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potevo consigliar loro qualche titolo, e io risposi che avrei portato loro vari 

film di colui che è considerato da tutto il mondo il maestro del suspance: 

Alfred Hitchcock. Parlai loro di Psycho, come dell’esempio più emblematico 

di thriller di questo regista. In ogni caso, li avvisai che avrei portato anche 

altri film della lista, che ancora non avevamo visto, e che erano del genere 

suspence.  

Alla successiva sessione, quasi non ci fu bisogno di votare: tutti volevano 

vedere Psycho.  

Le regole del Cineforito si generarono sin dal principio attraverso il dialogo 

e la partecipazione. Di nuovo, all’inizio provai ad imporre ciò che ritenevo 

dovesse essere la dinamica d’incontro e spiegai le ragioni per le quali 

credevo che dovessimo avere delle regole. Così come spiegai, si trattava di 

avere cura di uno spazio a cui tutti tenevamo: i momenti intimi e importanti 

li proteggiamo, li rispettiamo e li facciamo rispettare. Quando chiesi loro di 

farmi degli esempi di ciò, tutti pensarono immediatamente all’importanza 

di andare in bagno senza essere disturbati – cosa che non sempre era 

possibile nelle loro case – e nel fatto che non li dovessero disturbare mentre 

guardavano il loro programma televisivo preferito.  

Dissi loro che, nel caso del cineforito, era la stessa cosa, e così, con molta 

facilità, le regole nacquero in maniera spontanea, formulate dagli stessi 

ragazzi: 

 Se non arrivi in tempo per la votazione, non hai diritto di lamentarti 

del film che gli altri hanno scelto. 

 Se arrivi dopo dell’inizio della proiezione, non puoi entrare. 

 Questa seconda regola si trasformò lentamente, fino a diventare: se 

arrivi tardi alla proiezione, non puoi bussare forte alla porta. Se sei 

fortunato e qualcuno ti apre, e vuoi entrare alla proiezione, entri in punta 

di piedi e senza disturbar nessuno. 
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 Se non capisci qualcosa del film, non fare rumore per chiedere 

spiegazione. Aspetta la pausa o la fine del film, e la prossima volta non ti 

distrarre.  

 Non puoi andartene via nel bel mezzo del film. Per poter far 

rispettare davvero questa regola, dovemmo aggiungere una pausa a metà 

proiezione (pratica del tutto atipica in Colombia), durante la quale si poteva 

andare al bagno, lasciare il posto, fare domande su ciò che non era chiaro, 

o addirittura chiedere una nuova votazione per cambiare di film.  

 Se vai via alla metà del film, e rispondi al questionario, vinci un 

cioccolatino. Se non rispondi, non vinci niente: non è giusto che tu vinca un 

dolce se non stavi prestando attenzione o non volevi essere alla proiezione.  

 Se rimani fino alla fine della proiezione e non rispondi al 

questionario, vinci un cioccolatino per esserti interessato al film. Se 

rispondi, ne vinci due, perchè stiamo aiutando la professoressa e lei ci 

ringrazia in questo modo.  

 Infine, i ragazzi suggerirono che la professoressa avrebbe dovuto 

portare più cioccolatini per quelli che volevano rispondere a domande più 

difficili.  

Queste regole si controllavano ad ogni sessione e la maggiorparte fu 

mantenuta durante tutto il ciclo, mentre altre si trasformarono a seconda 

delle necessità che i ragazzi esprimevano, e mai per delle mie imposizioni.  

Queste decisioni scaturivano nel rafforzamento dell’autonomia e della 

sicurezza dei ragazzi, la qual cosa aumentò senza dubbio il loro interesse nel 

cineforito. 
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CRONOGRAMMA FINALE DELLE PROIEZIONI 

 

TIEMPO DE JUEGO PRESENTA: IL CINEFORITO 

MIÉRCOLES Y VIERNES  -  HORA 2:30 P.M; 

  

1 Viernes 18 de Septiembre de 2009 

 La piedra magica 

 (Shorts: the adventures of the wishing rock) 

 Director: Robert Rodríguez; Duración: 89 mins.; Año: 2009; 

 Idioma: Inglés  Proyección: Español  

  

 La toma del metro 123 

 (The taking of the pelham 1 2 3)  

 Director: Tonny Scott; Duración: 106 mins.;  Año: 2009 ;  

 Idioma: Inglés  Proyección: Español 

 

2. Viernes 25 de Septiembre de 2009 

 Vals con Bashir 

 (Vals im Bashir) 

 Director: Ari Folman; Duración: 90 mins.; Año: 2008;  

 Idioma: Ebreo  Proyección: Ebreo (con subtítulos) 

 

 El espinazo del diablo 

 (Devil's backbone)   

 Director: Guillermo Del Toro; Duración: 106 mins.; Año: 2001;  

 Idioma: Español  Proyección: Español 

 

3. Viernes 2 de Octubre de 2009 

 Tesis  

 Director: Alejandro Amenábar; Duración: 125 mins.; Año: 1996 ;  

 Idioma: Español  Proyección: Español 

 

4. Miércoles 7 de Octubre de 2009 

 El exorcista  
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 (The exorcist) 

  Director: William Friedkin; Duración: 132 mins.; Año: 1973; 

 Idioma: Inglés  Proyección: Inglés (con subtítulos) 

 

5. Viernes 9 de Octubre de 2009 

 El resplandor 

 (The shining) 

 Director: Stanley Kubrick; Duración: 146 mins.; Año: 1980;  

 Idioma: Inglés  Proyección: Inglés (con subtítulos) 

 

6. Miércoles 14 de Octubre de 2009 

 Juegos peligrosos 

 (Funny games U.S.) 

 Director: Michael Haneke; Duración: 111 mins.; Año: 2007; 

 Idioma: Inglés  Proyección: Inglés (con subtítulos) 

 

7. Jueves 15 de Octubre de 2009 

 Juegos macabros 

 (Saw III) 

 Director: Darren Lynn Bousman ; Duración: 108 mins.; Año: 2006;  

 Idioma: Inglés  Proyección: Inglés (con subtítulos) 

 

8. Viernes 16 de Octubre de 2009 

 Miedo en la ciudad de los muertos vivientes 

 (Paura nella città dei morti viventi) 

 Director: Lucio Fulci; Duración: 108 mins.; Año: 2006;  

 Idioma: Italiano Proyección: Español 

 

9. Quiz final: ANALICE Y CHOCOLATESE 

 Psicosis 

 (Psyco) 

 Director: Alfred Hitchcock; Duración: 20 mins. Aprox.; Año: 1960; 

 Idioma: Inglés  Proyección: Inglés (con subtítulos)  
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4.5 La percezione al di là delle tabelle: i protocolli etnografici sui 

laboratori di cinema 

Questo paragrafo riporta i protocolli etnografici elaborati in ogni visita al 

campo. Non vogliamo fare una trascrizione completa di tutti i protocolli. Da 

questi estraiamo le parti più rilevanti, che sono in diretta relazione con i 

propositi della presente ricerca, e li organizzeremo in maniera strettamente 

cronologica. Non stiamo cercando di dare, forzatamente, un senso a questa 

narrazione; stiamo solo cercando di far che questo racconto, e la sua analisi, 

siano leggeri il più possibile per il lettore.  

La mia ricerca è durata tre mesi. Sono arrivata in campo due settimane dopo 

il mio ritorno in Colombia, mentre mi riabituavo alle dinamiche della città 

e riprendevo a muovermi, almeno per arrivare al luogo delle proiezioni. 

Mi sono accorta che, dopo questi tre mesi di ricerca, ricordavo già 

nuovamente la maggior parte dei punti di riferimento importanti nella 

realtà di Bogotà e di Cazucà, e quindi il mio distacco davanti a questa realtà 

è pian piano diminuito. Uno dei principi dell’etnografia afferma che, più 

lontano si è da una realtà, più si ha l’opportunità di descriverla. Ci si rende 

conto con più facilità delle differenze.  

La prima cosa che notai fu una geografia completamente diversa. 

Immediatamente ebbi la sensazione che la geografia di un posto ne possa 

costruire l’immaginario; in seguito, mi resi conto che la geografia, invece, 

costruisce il linguaggio. Ora, la geografia del Sud di Bogotá è assolutamente 

diversa da ciò che conoscevo della città prima di lasciarla: questo paessaggio 

urbano non è il paessaggio urbano al quale io sono abituata.  

La mia prima impressione fu che a Cazucá c’era tantissima polvere. Ho 

pensato, per questo, che è impossibile che la gente del posto non si renda 

conto che la realtà presentata a loro in una telenovela è assolutamente 

artificiale. Persino i colori del contesto sono diversi. Il loro “reale” non è 

rappresentato negli audivisivi che consumano. 
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Mi chiedo come si possa sentire la propria identità, quando la 

rappresentazione della realtà che si vede giornalmente sui mezzi di 

comunicazione non corrisponde assolutamente alla realtà che si è soliti 

vivere. Inoltre, questa non è una distanza immaginaria che si possa 

percorrere: questa distanza è un abisso. Non riesco a trovare degli elementi 

del rappresentato che possano ripetersi nella rappresentazione. Mi chiedo 

se il problema sono io, che non guardo la televisione colombiana.  

Più a sud si va, più tutto si fa brutto: è un pregiudizio quasi universale che 

hanno gli abitanti di Bogotá. Ci sono pezzi del nord della città, che non so 

chi ha cercato di riprodurre al sud. Ci sono due cose che identificano la 

geografia del sud: l’assenza di alberi o parchi e le strade 

claustrofobicamente strette. Si sente sempre dire la stessa frase: “La vita al 

nord è più desiderabile che la vita al sud”. Ma i colli non sono delle 

riproduzioni, nè sono vicini ad esserlo. Si tratta di chilometri su chilometri 

di invasione. I colli del sud della città, fino a dieci anni fa, erano visibili. Oggi 

sono tutti coperti di invasioni. Non si può neanche calcolare con esattezza 

quante persone ci vivono. Mentre aspettavo l’autobus, il mio paese mi 

produsse dolore. Per una persona che sta bene, ce ne sono mille che stanno 

malissimo.  

Io avevo già percepito che il modo di trattarsi della gente in questi luoghi 

era molto più spontaneo, però allo stesso tempo anche più violento. Io, 

almeno, lo percepisco come estremamente scorbutico. E se penso che ciò 

che la televisione riproduce è il canone di ciò che si considera come vita 

“normale”, che rappresenta la forma in cui si suppone che la gente 

“normale’’ viva, e che la gente del sud vede questa televisione che mostra 

che altri hanno, mentre loro no, allora capisco che la loro relazione con la 

realtà deve essere più “scorbutica”.  
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Con una realtà così dura, con la sensazione che ci sia sempre qualcosa che 

li spinge verso il basso e li fa sentire frustrati, non c’è alcun motivo per cui 

debbano essere “educati”. 

Ciò che mi sembra più curioso è che, a contatto con una persona del nord, 

come me, che esagerava nell’essere amabile con loro, potevano succedere 

due cose: 1. O avrebbero esacerbato il loro trattamento scorbutico nei miei 

confronti, facendomi sentire il loro resentimento; 2. O improvvisamente 

sarebbero diventati anche loro amabili, pero solo con me.  

Iniziai a notare come una pratica ricorrente la violenza tra di loro, come una 

specie di comportamento difensivo, prodotto dalla stessa violenza – più o 

meno intensa – che tutti vivono, in contesti del genere. Però, mi resi conto 

che questa pratica egoista e con i propri interessi, e poco confidente, 

pregiudicava solo un gruppo di persone: loro stessi.  

Mantenere queste distinzioni davanti al comportamento quotidiano, nel 

quale si distingue facilmente chi viene da una posizione socio-economica 

privilegiata e chi da una sfavorevole, e nel quale, inoltre, il senso comune 

legittima come comportamento più auspicabile quello della classe alta, non 

è altro che una forma di perpetrare l’esistenza della classe bassa e, difatti, 

di stimolare la dinamica che li riguarda.  

Mi chiedo cosa pensano le persone che vivono a sud di quelli che vivono al 

nord. Come guarderanno l’altra città, l’altro lato. 

Mi rendo conto che, probabilmente, per loro la distinzione non sia così 

forte. I loro lavori si trovano, nella maggior parte dei casi, nell’area 

denominata nord. Mi sento colpevole, in un certo senso, di vivere dalla parte 

bella della città e di aver pensato a lor come a dei “diversi”: mi rendo conto 

anche di quanto sia difficile svelare i meccanismi quotidiani che classificano 

e  sottomettono le persone che vivono in una stessa città. 

Penso, poi, all’impatto del paesaggio urbano sulla percezione del resto del 

visivo. Mi rendo conto di ciò non solo osservando la percezione di tali 
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popolazioni, ma anche auto-osservando la mia stessa percezione. Ogni 

giorno mi rendo conto in maniera più chiara che il paesaggio urbano forma 

la percezione del reale delle persone. Mi sento travolta della sensazione di 

riscoperta della città. Penso che ciò implichi che, durante la mia assenza, 

molte cose sono cambiate. 

Oggi mi ricordo che la donna delle pulizie di casa mia prendeva due o tre 

autobus, e ci metteva quasi tre ore per arrivare, dal nord, alla sua casa al 

sud. Io, con il Transmilenio6, ci metto un’ora e passa. Lei non prendenva 

mai il Transmilenio (perché costa un poco di più degli autobus); io, se non 

andassi al sud con il Transmilenio, non ci arriverei affatto. Questo nuovo 

sistema di trasporti, assieme alle piste ciclabili, hanno cambiato la vita della 

città negli ultimi anni.  

Invece, più a sud, i codici di comportamento per la strada sono sempre 

diversi. Mentre i poliziotti, nelle strade del nord, guardano per aria, i 

poliziotti al sud guardano in maniera quasi paranoica da tutte le parti. Già 

a partire dai limiti immaginari che dividono la città tra Nord e Sud, si 

iniziano a intravvedere prostitute per la strada. Ancora più al sud, alle 10 

del mattino di un sabato, su una strada a più corsie, piena di machine e di 

gente sui marciapiedi, potevo osservare delle prostitute con la maglietta 

tirata giù sotto il seno, in modo da lasciarlo completamente scoperto. Si 

accarezzavano fra di loro, come coccolandosi. Guardando poi attentamente 

le loro mani, mi accorgevo che erano tutte dei trasvestiti.  

Non sono solo la geografia e i comportamenti per la strada che cambiano 

dal nord al sud, ma cambia anche il tessuto sociale, la nozione di ciò che è 

permesso nell’ambito pubblico. 

                                                   
6 Sistema di trasporto publico integrato di Bogotá 
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Tutti i sabati mi reco sempre prima agli allenamenti di calcio e dopo ai corsi 

di salsa. Io, in qualità di ricercatrice, mi chiedo: “Come possono giocare in 

queste condizioni, con tanta polvere?”. Ma loro non lo percepiscono allo 

stesso modo.  

Mi ricordo che un mio vecchio coinquilino diceva che i colombiani non si 

lavano tutti i giorni, e mi sorprende che per me, invece, l’igiene è una 

caratteristica che distingue i colombiani.  

Mi accorgo allora che una delle forme di stratificazione tra questa gente (che 

sono tutte di estratto sociale 1, o addirittura 0 in qualche caso) è il livello di 

igiene personale e la pulizia dei vestiti che portano, come se la possibilità di 

prendersi cura di tali dettagli fosse, in qualche modo, un lusso.  

Mi sorprende sempre il modo in cui mi abbracciano, quando arrivo. Anche 

se sono una persona “nuova” per loro. È una forma di riconoscimento della 

differenza e dell’autorità. Mi chiedo anche se dietro ci sia un 

comportamento conveniente, cioè, se per loro conquistare il mio affetto 

voglia dire vincere qualche beneficio.  

Alla stazione del bus, prima di salire sulle montagne, li vedo tutti vestiti con 

cura, per apparire bene, ben pettinati, le donne truccate. Nessuno di loro 

veste di marca, nè secondo i canoni del comune buongusto, e chiaramente 

c’è uno sforzo permanente di imitare l’estetica femminile proposta dalle 

telenovelas. Le donne formose, con le stesse curve per tutte, negli stessi 

posti, con la roba stretta e mostrando il corpo, tutte con gli stessi colori e gli 

stessi tagli dei vestiti, con i tacchi alti, i capelli lunghi e tinti sul biondiccio.  

È molto triste vedere come questo canone, che già di per sè è poco estetico, 

si riproduca in maniera così malriuscita, in queste donne.  

Io mi sono vestita il più low profile possibile, ma immediatamente mi 

riconoscono come “differente” e, non so se dipende dal un mio pregiudizio, 

ma sembra che loro sappiano che io sono una ragazza ricca del nord. Noto 

una differenza radicale tra me e loro: i colori che uso per vestirmi, i tessuti 
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dei miei vestiti, i capelli puliti e sani, la pelle senza trucco nè macchie 

provocate dai raggi del sole.  

Molti bambini prendono solo i bus. Un bambino prende un bus che va a 

Soacha e solo ha una maglietta, senza niente sotto, e fa molto freddo. Tra 

tutta la gente che c’è, guarda proprio me e diche: “ Che freddo!”. Mi chiedo 

perchè, tra tutta quella gente, lo dice proprio a me, con lo sguardo sicuro 

che io lo ascolterò. È un’atteggiamento paternalista il mio? 

Quando arrivo alla fondazione, ci sono bambini che aspettano fuori, per il 

corso di ballo. Mi vedono e pensano subito che devo essere professora di 

qualcosa, subito mi chiamano “prof”. Penso che questa differenziazione 

dipenda dal fatto che io sono adulta, però non è così, perché ci sono altri 

adulti nella fondazione. È più che altro il miscuglio dell’essere adulta, e della 

mia apparenza. Io comunico loro qualcosa che mi rende perfettamente 

riconoscibile ai loro occhi. Penso che sia una fortuna, perché in fondo essere 

“diversa” mi aiuterà a prendere le distanze per lo studio, e a notare con più 

acume le differenze.  

Un bambino si avvicina, mi dice che anche lui sarà professore ed è vero. Mi 

rendo conto di quanto ciò li faccia sentire orgogliosi e dell’importanza di 

formulare una metodologia che rafforzi i participanti con conoscenza che 

essi possano, poi, replicare. La possibilità di replica non solo mi fa pensare 

che tale conoscenza sia effettivamente convalidata, ma anche che nella 

replica prodotta dagli stessi membri della propria comunità, 

l’appropriazione della stessa sarà maggiore e la forma in cui si replicherà 

necessariamente avrà in sè la visione di un membro della comunità.  

Riconosco una dinamica aggressiva fra loro, è normale che si trattino con 

un certo livello di violenza, non è ben visto, difatti, che si comportino troppo 

bene, perchè così facendo si espongono a critiche e diventano vulnerabili.  

La casa della Fondazione è piccolissima, io la percepisco in cattivo stato, ma 

poi mi rendo conto che probabilmente supera gli standard delle persone 
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che la frequentano. La casa è piena di gente di età diverse, e tutti vogliono 

aiutare. Uno dei partecipanti, l’unico impegato non volontario, svolge la 

funzione di prendersi cura della casa. Quando ci vede arrivare si spaventa e 

chiede: “Queste chi sono?” 

Io e la mia accompagnatrice siamo, chiaramente, diverse, e quest’unico 

fatto ci mette in una posizione di autorità. Riconosco, qui, la dinamica che 

mi preoccuperà durante il resto della ricerca: il servilismo delle classi basse 

in Colombia. Mi rendo conto che si dirigono a me dicendo sempre: 

“Sissignora”, “Comanda”, “Falla passare prima”. 

Alla mia seconda visita, i bambini sono annoiati con l’impiegato della casa. 

Effettivamente c’è stato qualche problema, i ragazzi sono stati aggressivi tra 

loro, cercano di darmi spiegazioni e di nuovo noto l’atteggiamento servile, 

come se avessero capito la lezione. Mi guardo attorno e non riesco a capire 

da dove possa venire. Chi ha insegnato loro questo servilismo? Potrebbe 

essere un’eredità tramandata per generazioni e generazioni, ma allo stesso 

tempo mi rendo conto di riconoscere in quel comportamento un certo 

livello di artificialità, come se fosse stato appreso in una realtà che loro, in 

realtà, non conoscono. E mi rendo conto che questa realtà può essere quella 

rappresentazione aliena che si trova nella televisione tutti i giorni: il 

“normale” èssere benestante, la condizione strana è quella del povero. I 

poveri non sono rappresentati in TV e, quando questo succede, si tratta di 

un evento così eccezionale che risulta sorprendente per il pubblico. Mi 

ricordo che, nella mia famiglia, cuando spiegai che avrei sviluppato la mia 

ricerca a Cazucá, sentii questa frase: “Hai visto che nelle narconovelas ci 

sono i poveri?”. 

Nei laboratori di fotografia, i beneficiari vedono sempre la tecnologia come 

qualcosa di inaccessibile per loro. Gli sembra interessante vedere come 

funziona la macchina, però sembrerebbe che il resto del discorso, che cerca 

di spiegare loro perché la fotografia è un’arte ed è bellissima, gli sia del tutto 
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indifferente. Percepisco che loro sentono che ciò che gli si spiega non abbia 

nulla a che vedere con la loro realtà.  

Naturalmente, sono interessati, gli piace vedere le spiegazioni delle 

fotografie come se fossero uno spettacolo, apprezzano la conoscenza perchè 

percepiscono che sapere di più – su qualsiasi cosa – li rende più importanti, 

si divertono per l’accento straniero del professore (che è un italiano che vive 

da molti anni in Spagna), vogliono che arrivi il momento della mostra, si 

chiedono se usciranno in televisione. Tuttavia, questa conoscenza “classica” 

che il professore vuole trasmettere loro, questa spiegazione di stampo 

occidentale sul perché la fotografia è un’arte ed è bellissima, non sembra 

penetrare in loro. Io penso, però: Perché nel workshop di cinema non si 

registra questo distanziamento? Perché nel cineforito i ragazzi verbalizzano 

che stanno capendo cose che loro stessi volevano comprendere, e che 

vogliono capire più cose su ciò che vedono tutti i giorni? 

Credo che l’origine di ciò sia semplice: la mia intenzione come professoressa 

è scoprire ciò che interessa loro, l’intenzione del prof di fotografia è far 

uscire da lì un’opera d’arte. È un’intenzione lodevole, senza dubbi, però non 

nasce come un’iniziativa propria dei ragazzi.  

Quando diamo loro le macchine fotografiche per fargli fare le foto che 

vogliono, il loro contatto con il workshop si fa più forte. Una volta che le 

foto sono sviluppate, il professore, io e i ragazzi scegliamo quelle che ci 

piacciono di più. Tuttavia, chiaramente le selezione la orienta il professore 

di fotografia. In ogni caso, è evidente qual è il filo rosso dei contenuti di tutte 

queste foto: fotografarono quello che interessava loro. Che il loro quartiere 

ha un sacco di problemi e bisogni, che le loro case stanno letteralmente 

cadendo a pezzi, che le famiglie vivono in spazi molto ridotti, che i loro amici 

più cari non sono altri ragazzi, ma gli animali del quartiere. La cosa più 

interessante è che loro presentavano tutto ciò non in una maniera 
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autoflagellante: lo presentavano orgogliosamente, come parte della propria 

identità.  

Nella mia formulazione, ho visto che la conoscenza li rendeva più forti, più 

sicuri e autonomi quando loro stessi si convertivano nella fonte dell’azione 

che produceva tale conoscenza. Che è esattamente la stessa cosa che è 

successa durante i workshop di cinema.  

Questa conclusione marca trasversalmente la lattura della teoria da quel 

punto in avanti, perché significa che i ragazzi rifiutavano l’imposizione della 

conoscenza standard di stampo occidentale (e per questo motivo, come 

vedremo, la prospettiva della Visual Literacy diventa del tutto inadeguata 

per Cazucá), e significa inolyte che Boa aveva ragione: la fonte più valida di 

conoscenza emancipatrice è l’azione sociale.  

 

4.6 Il questionario alla fine dei film: il mio regno per un 

cioccolatino 

 

QUESTIONARIO CONSEGNATO AI FREQUENTANTI DELL'ULTIMA 

SESSIONE DEL CINEFORITO 

 

Nome e cognome: ________________ Età:_____ Classe:_________ 

Hai la TV a casa? ____________ Descrive la tua TV ______________ 

Qual'è la tua trasmissione di TV preferita?______________________ 

Qual è il tuo personaggio di TV preferito?_______________________ 

Qual è il tuo film preferito?_________________________________ 

Hai il riprodutore DVD  a casa?__________ A casa ti è consentito di 

guardare i tuoi film preferiti?_______________________________ 

Al cinema, ci sei mai andato?___________ Quante volte?__________ 

A quale sala cinematografica sei andato?__________ Chi ti ha 

portato?_____________________________________________ 
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Che film hai visto?______________________________________ 

Ti è piaciuto andare al cinema? ___ Perché?____________________ 

 

Seconda parte: da consegnare soltanto se arrivi alla fine del film. 

Che film abbiamo visto oggi?_______________________________ 

Hai capito? Era facile oppure difficile?___________ Cosa è stato più 

difficile da capire?______________________________________ 

Ti è piaciuto il film? Perché?_______________________________ 

___________________________________________________ 

Quale scena ti è piaciuta di più (o  di meno?) ____________________ 

__________________________________________________ 

Elenca due personaggi del film:_____________________________ 

Ti ricordi il nome del regista ?______________________________ 

Questo film, è un thriller, un horror o un splatter?_________________ 

Perché?_____________________________________________ 

Quante volte sei venuto al Cineforito?_________________________  

Tra i film visti, quale ti è piaciuto di più?_______________________ 

Perché?_____________________________________________ 

Hai imparato delle cose che magari non ti aspettavi? Quali? __________ 

___________________________________________________ 

Se facessimo un secondo ciclo del cineforito, che tipo di film ti piacerebbe 

guardare?______________________________________ Che tipo 

di cose ti piacerebbe imparare al Cineforito?_____________________ 

Perché vieni al cineforito?_________________________________ 

Perché ti piacciono i film di paura?___________________________ 
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4.7 Analisi delle tabelle 

Per spiegare quest’analisi, ci sono alcune considerazioni preliminari da fare: 

1. Nelle prime due sessioni non sono stati distribuiti questionari. 

Questo per due motivi: inizialmente il cronogramma delle proiezioni 

considerava due film a sessione. Il primo dei film sarebbe stato rivolto ai 

bambini più piccoli; il secondo, a quelli più grandi. Nel corso delle prime 

due proiezioni si è evidenziata l'inconvenienza di proiettare due film a 

sessione, poiché il tempo era insufficiente e, sotto la pressione del tempo, i 

bambini si stancavano di più (oltre il fatto che, per la sicurezza di tutti, non 

potevamo restare fino a troppo tardi nella sede). Pertanto, nelle prime due 

sessioni non c'è stato il tempo materiale di distribuire i questionari. Sin 

dall'inizio si era considerata la possibilità di proporre varie opzioni di film, 

e di far scegliere direttamente ai bambini stessi quale di questi guardare. Si 

era considerata ugualmente la possibilità di fare sempre una discussione 

all'inizio e alla fine del film. Si pensava anche che il contenuto di questi 

dialoghi sarebbe stato determinato, in molti sensi, dagli stimoli che i propri 

bambini avrebbero apportato. In altre parole, poiché lo scopo principale di 

queste osservazioni partecipate era capire che tipo di consumo 

dell'immagine fanno questi ragazzi, nelle prime sessioni si è cercato di 

indagare in maniera molto basica e priva di pregiudizi (che evidentemente 

ho avuto, ma ai quali ho reagito in tempo, fortunamente) sul tipo di 

approccio che questi ragazzi hanno verso i film. Nella creazione del rapporto 

di fiducia iniziale non ho considerato conveniente portare un documento 

rigido e formale che guidasse il momento successivo alla visione dei film, e 

ho preferito piuttosto sostenere una conversazione nella quale i ragazzi 

comunicassero oralmente il modo in cui vivevano la visione di questi film. 

2. Dalla terza sessione in poi ho considerato fattibile l'indagine 

sull'esperienza audiovisiva collettiva appena compiuta, sviluppata 

attraverso dei questionari scritti. Il contenuto dei questionari è aumentato 
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con il procedere delle sessioni. Con ciò si intende dire che il numero di 

domande e la complessità delle stesse è incrementato dopo ogni visione. 

Come si evidenzia nelle note d'osservazione dei protocolli etnografici, la 

ripetizione dell'azione collettiva di fissare le regole, scegliere il film e 

discuterne insieme, ha permesso con il passare del tempo la creazione di 

un’atmosfera particolare, caratterizzata da legami non esplicitati. Questa 

continuità ci ha permesso di raffinare le intuizioni iniziali sulle questioni 

fondamentali che definiscono l'approccio di questi bambini ai film, e 

all'immagine più genericamente considerata. Perciò, le domande dei 

questionari cercavano di avvicinarsi sempre più alla questione di base in 

quel momento della ricerca: come questi bambini fruiscono delle immagini, 

e quali elementi bisogna tenere presenti se si vuole formulare una 

conoscenza specifica per consentirne una visione critica. 

Una delle prime scelte importanti è stata, appunto, quella di guardare un 

unico film a sessione. Questo ci dava inoltre più tempo per la discussione e 

la compilazione dei questionari. 

La seconda delle scelte importanti è stata quella di dare un unico tema a 

questo ciclo del Cineforito, nella speranza di avere occasione di ripeterlo. 

Dunque, i bambini hanno espresso quasi per consenso unanime la loro 

intenzione di guardare film che producessero paura.  

Infatti, nel testo spesso si usa l'espressione “Film di Paura”. Sebbene sia 

simile all'espressione inglese scary movie, con tale espressione in realtà si 

allude all'esatto equivalente in lingua spagnola di películas de miedo, che 

identifica tutta la diversità di generi e stili cinematografici in cui lo 

spettatore può sperimentare paura, senza ulteriori distinzioni. Così, 

nell'immaginario popolare dei paesi ispanici, Psycho di Hitchcock e Elm 

Street Nightmare di Craven fanno parte dello stesso gruppo di film. 

Una delle prove compiute, in termini di insegnamento di ciò che 

classicamente si considera teoria del cinema, è stato l'insegnamento del 
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concetto di genere cinematografico e la definizione un pò più canonica dei 

generi horror, thriller e splatter. Già quest'ultimo piccolo elenco, che cerca 

di strutturare meglio ciò che per loro è un genere unico (di paura), è poco 

rigoroso e, se si vuole, banale.  

Per rendere loro la cosa molto semplice (un’altra delle mie preoccupazioni: 

la semplicità della conoscenza come opportunità di farla arrivare a un 

pubblico più esteso), ho combinato un teorico come Frederic Jameson e uno 

scrittore di stampo nettamente pratico, come Robert McKee, dicendo loro: 

“In un thriller criminale, ci sono un criminale, un’investigatore, una 

possibile nuova vittima e la minaccia che il crimine si ripeti. La paura è 

prodotta dalla possibilità di tale ripetizione. In uno splatter, il pubblico 

sente paura per l’eccesso di dolore fisico. Sono attratti dal fatto che il dolore 

sia afflitto ad un’altra persona e, allo stesso tempo, paura che possa 

succedere a loro. In un horror, ciò che fa paura ha un’origine 

soprannaturale. Ciò che sta facendo del male ai personaggi è qualcosa che 

non possiamo verificare scientificamente: la possessione di un corpo da 

parte del demonio, come ne L’Esorcista, un fantasma che si vendica nei tuoi 

sogni, come in Incubo ad Elm Street.  

Ma la prova più importante consisteva proprio nell'osservazione del 

processo di insegnamento di un tale concetto. Cioè, il modo in cui veniva 

reinterpretata la teoria, e se quest’insegnamento modificava o meno 

qualcosa oltre la conoscenza. 

In questo senso, e come abbiamo raccontato precedentemante, nel 

paragrafo sulla selezione dei film, fu molto interessante rilevare che questa 

distinzione, facendo capire ai ragazzi per quale motivo provavano paura, 

fece sì che il loro interesse si avvicinasse di più al thriller, ovvero a una 

paura che richiedeva di un certo livello di intervento da parte del loro 

intelletto. Cioè, sapendo che l’azione che sviluppano ha direttamente a che 

fare con i loro interessi, loro privilegiano quell’azione anche al di sopra delle 
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loro abitudini. I film splatter non sono film che richiedono particolare 

attenzione o comprensione, o riflessione per risolvere il plot; i thriller sì. E, 

alla fine, i ragazzi hanno preferito apertamente i thriller. 

La mia lettura del perché i ragazzi privilegiano al di sopra di ogni cosa i “film 

di paura”, è perché questi film servono ad esorcizzare il registro della loro 

memoria.  

Molti di questi ragazzi, infatti, sono vittime del conflitto, sfollati in maniera 

violenta per minaccia diretta contro le loro famiglie o a causa di un 

massacro che li ha fatti fuggire. Altri sono scappati da zone dominate dal 

traffico illegale di droga, anche queste molto violente – forse più violente 

ancora, poiché la violenza in questa cultura è stata legitimata come una 

pratica necessaria. 

La loro quotidinità è durissima. Cazucá è piena di tensioni, per la mancanza 

di risorse e per la ristrutturazione di gruppi che delinquono con obiettivi 

distinti (nuove forme di paramilitarismo, nuovi focolai di traffico illegale di 

stupefacenti, nuove tipi di gang). Naturalmente, le zone più povere sono – 

mi sembra, a causa dell’ovvia frustrazione che deriva dalla scarsità di 

opportunità di vita – le più violente nel trattamento quotidiano delle 

persone, nel traffico, nell’architettura, nell’atmosfera presente per le strade.  

Se alla televisione i più piccoli vogliono vedere icone ben riconoscibili e 

storie predicibili – perché sono quelle che si leggono più facilmente – i 

ragazzi più grandi preferiscono le narconovelas, perché possono vedere 

finalmente ritratte delle realtà consone a loro, e perché vi vedono 

legittimata la violenza che sperimentano tutti i giorni.  

Nel cinema, vedere la gente che soffre per paura di essere vittima di ogni 

tipo di violenza è un’esperienza molto più vicina alle loro memorie 

rappresentative. È chiaro che, di tutta la selezione possibile, la prima 

opzione per loro è sempre quella che, alla fine, rappresenta qualcosa che 

hanno in qualche modo già vissuto, perché li lascia liberarsi dall’attrazione 
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per la sofferenza della quale sono stati oggetto, e permette loro di 

esorcizzare la paura che hanno sentito a causa della violenza della quale 

furono vittime.  

Il problema è che questa elaborazione sullo schermo, senza una spiegazione 

del perché avviene, invece di permettere loro di abbandonare lì la violenza 

che conservano dentro, li stimola a riprodurla.  

La cosa meravigliosa è che, appena hanno capito che potevano chiedersi 

perché preferivano o facevano determinate cose, i ragazzi sono stati capaci 

di proporre a se stessi altri interessi.  

Nel ciclo successivo, abbiamo visto film di fantasia. In quello seguente, 

commedie (anche se, in questo caso, i ragazzi hanno perso un poco 

l’interesse e abbiamo docuto cambiare il ciclo con i film d’azione). 

Nel ciclo di film d’azione i ragazzi capirono che gli piacevano le scene in cui 

non succedeva niente, che erano meramente spettacolari: le lotte, le 

esplosioni, le sparatorie. E capirono che una buona messa in scena, nel 

cinema, rappresenta piacere puramente sensoriale (visivo e uditivo), e 

invece di smettere di aver piacere a guardare questo tipo di scene, quando 

queste erano fatte bene, iniziarono a diversi di più guardandole.  

3. Nella trascrizione e analisi dei dati dentro le tabelle che formano 

questo allegato, alcuni dati hanno subito una trasformazione, per facilitare 

la comprensione del lettore non familiare con il contesto, oppure con i film 

visti. Cioè, alcuni nomi propri di personaggi o prodotti audiovisivi con forte 

impronta locale sono stati trasformati in nomi generici, che indicavano in 

astratto il tipo di personaggio o di prodotto audiovisivo (per esempio, “El 

chavo del ocho” è stato sostituito da “Commedia popolare 

latinoamericana”). In altri casi, scene di film sono state definite in astratto, 

a seconda della loro funzione semiotica nel film (narrativa, metanarrativa, 

spettacolare), e in alcuni casi a questa definizione in astratto è stato anche 

aggiunto un giudizio sul tipo di complessità della scena (per esempio, 
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narrativamente complessa, visivamente complessa, uditivamente 

complessa), partendo naturalmente delle osservazioni specifiche di chi ha 

riempito il questionario. L'informazione è organizzata secondo l'età di chi 

riempie il questionario, ovvero, in ordine ascendente dalla prima colonna a 

sinistra. 

4. Infine, si usa in questo testo il termine “narconovela”, tenendo 

conto l'uso quotidiano di questa espressione nel contesto colombiano. 

Come è facilmente intuibile, ci riferiamo con questo termine alle numerose 

telenovelas il cui soggetto ruota attorno alla cultura mafiosa generata dal 

mercato illegale delle droghe nel paese. 

Come si può notare nei quadri, con il passare delle settimane ci sono sempre 

più bambini che, alla domanda “Qual è il tuo personaggio preferito della 

televisione?”, rispondono con il nome di un personaggio di questa 

telenovela. Le donne rispondono “la perris”, gli uomini “el capo”. 

El Capo è una telenovela, scritta da Gustavo Bolívar e diretta da Riccardo 

Gabrielli (da notare che il nome è di origine italiana, la qual cosa nella 

maggiorparte dei casi in Colombia, suppone una posizione socio-economica 

alta). La novela si basa sul libro omonimo, scritto sempre da Bolívar; il testo 

è scritto in prima persona e deriva dall’investigazione sulla vita di vari capi 

dei cartelli illegali del narcotraffico colombiano, il tutto mischiato, nella 

fiction, in un unico personaggio. È stata la telenovela più costosa che sia 

stata prodotta in America Latina e quella che ha avuto i più alti livelli di 

rating nella storia della televisione ispanofona.  

Questo successo è stato superato solo da una telenovela che parlava di un 

altro “capo”, questa volta un personaggio reale, Pablo Escobar. Pablo: el 

patrón del mal (in italiano, Pablo: il padrone del male) risultò essere un 

esercizio interessantissimo di analisi della costruzione della memoria 

pubblica per i bambini di Cazucá (e, oserei dire, per tutto il paese). Le 

persone che non hanno vissuto l’epoca in cui Escobar era all’apice delle sue 
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azioni criminali, e che non hanno visto sui mezzi di comunicazione l’impatto 

che ha avuto la sua morte sul paese, non vivono con il fantasma della 

tensione permanente delle bombe che esplodevano nei posti pubblici più 

affollati delle più grandi città colombiane. Nella loro visione di questa 

novela, i ragazzi costruirono l’idea che il passato colombiano sia stato 

davvero tutto ciò, e che Pablo non era inizialmenyte una persona cattiva, ma 

che il potere lo fece impazzire. Queste parole, inoltre, le ho sentite dire non 

solo dai ragazzi di Cazucá, ma anche dai giovani studenti dell’Università in 

cui insegno. Le due cose, cioè che i fatti sono successi così come raccontato 

nella telenovela, e che Pablo fu una brava persona, sono chiaramente e 

apertamente false.  

Un certo tempo dopo la puntata finale de El Capo, che è la narconovela alla 

quale si riferiscono le tabelle, parlai con Riccardo Gabrielli, il direttore. Di 

tutta l’analisi che mi fece sulla produzione, quello che più attirò la mia 

attenzione furono le annotazioni che fece su un personaggio femminile, 

chiamato “la perris”. Il nome, di per sè, è molto suggerente, visto che 

“perra” in spagnolo significa donna facile, attiva sessualmente. Oltre ad 

essere stata una delle donne del capo, che finisce con l’aspettare un figlio da 

lui, è la sua mano destra, il suo operaio più fedele. Le operazioni più violente 

e complicate sono guidate da questa donna.  

In quanto regista, Gabrielli suggerì di cambiare il finale della perris nella 

serie. Si iniziò a notare che le ragazzine dei quartieri più poveri che 

vedevano la telenovela stavano seguendo la perris come se fosse un modello 

di comportamento. Davanti a questo fatto, bisogna prendere in 

considerazione un dato: in Colombia, secondo le cifre ufficiali, mentre nelle 

zone urbane la povertà corrisponde al 34,7%della popolazione, e la povertà 

estrema al 10,2%, nelle zone rurali la povertà raggiunge il 46,8% della 

popolazione e la povertà estrema il 22,8%. Sebbene nelle zone urbane gli 
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indici di povertà siano diminuiti un poco, in quelle rurali, invece, sono 

aumentati.  

Inoltre, è noto che in Colombia il pubblico delle telenovelas è più numeroso 

quanto più basso sia il livello educativo, e tale livello educativo, 

tendenzialmente, si riduce man mano che si abbassa la posizione socio-

economica delle persone.  

Quando Gabrielli si diede conto del fatto che la perris stava facendo da 

ispirazione per la maggiorparte delle donne delle classi basse, identificò che 

la popolazione televisiva della telenovela era la più ampia in assoluto che ci 

potesse essere in Colombia.  

È vero che la ragione per la quale il personaggio della perris risultava 

attraente per le donne di classe bassa, così tanto da sentirsi finalmente 

rappresentate in lei e da accettarla come modello da seguire, è che la perris 

era una donna agguerrita, coraggiosa, attiva, che non occupava il ruolo 

femminile imposto tradizionalmente alla donna, che diceva alle donne che 

anche loro potevano essere protagoniste delle azioni più importanti e 

rompere gli schemi. Però, allo stesso tempo, è anche vero che questo 

personaggio difendeva il valore del successo economico, non importa quali 

fossero i mezzi per conseguirlo, in particolare, la violenza estrema. Tutte le 

altre priorità del personaggio sono al limite della discussione morale sul 

corretto e l’incorretto.  

Questo fu un dettaglio che Gabrielli volle correggere alla fine della serie, 

redimendo il personaggio. È curioso pensare che, in ogni caso, la forma 

usata per redimere il personaggio sia stata facendola diventare una madre 

single tradizionale. Quest’uscita non è del tutto ben riuscita, nella misura in 

cui uno dei problemi principali che soffrono le comunas delle grandi città 

colombiane è proprio la maternità in giovane età e l’abbandono da parte di 

uno dei genitori.  
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4.8 Allegato 1: Materiale di promozione della mostra fotografica 

 

TRADUZIONE NOTA STAMPA: INNAUGURAZIONE MOSTRA 

FOTOGRAFICA “LA MIA REALTÀ POSSIBILE”   

“La mia realtà possibile” è una iniziativa dell'artista fotografo Francesco 

Bartoli, ospite del Gruppo Sociale Aziendale Arcangeli, e di María Cuéllar, 

attivista della Fondazione Tempo di Gioco. 

Le alture di Cazucá sono la frontiera urbana fra Città Bolivar e Soacha, nelle 

estreme periferie di Bogotá. Questo è il luogo dell'insediamento degli 

sfollati per il conflitto armato interno più grosso della Colombia. Qui, da più 

di tre anni,  la Fondazione Tempo di Gioco utilizza il calcio come principale 

strumento per sviluppare un lavoro pedagogico e di coesione sociale. In 

associazione con altre organizzazioni, le attività di occupazione del tempo 

libero hanno raggiunto diversi campi formativi.  

Nel progetto “La mia realtà possibile” 13 ragazzi, fra 12  e 16 anni, abitanti 

delle baracche di Cazucá e beneficiari della Fondazione Tempo di Gioco, 

hanno partecipato al laboratorio intensivo di fotografia disegnato ed 

eseguito da Francesco Bartoli. 

Il laboratorio si è sviluppato in cinque incontri, nei mesi di settembre e 

ottobre 2009, a Cazucá. Le classi combinavano l'insegnamento dei concetti 

e le tecniche basiche della fotografia con una riflessione intorno alle 

possibilità di espressione personale e reinterpretazione della realtà che il 

mezzo fotografico offre.  

Grazie al contributo dell'azienda Foto Japón, ciascuno dei partecipanti ha 

avuto accesso a due macchine fotografiche “usa e getta” di 24 scatti. Tutti i 

partecipanti insieme, con l'aiuto degli insegnanti, hanno preso visione 

critica e hanno fatto una selezione del materiale ottenuto con queste 

macchine.  
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Il lavoro di ognuno si è trasformato in questo modo in un'opera di 

autorialità collettiva. 

Il materiale scattato e selezionato da questi 13 adolescenti delle baracche di 

Cazucá compone la mostra fotografica che si tiene fra il 21 e il 30 ottobre 

negli spazzi della galleria “La Residencia” di Bogotá. 
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MI REALIDAD POSIBLE – LA MIA REALTÀ POSSIBIL

1. Ignacio Archila  12 anni 

2. Camilo Cetina   13 anni 

3. Cristian Castillo  14 anni 

4. Fabian Coral  13 anni 

5. Brayan Garay   12 anni 

6. Saray Garcia   14 anni 

7. Dubier García   16 anni 

8. David Guzmán  13 anni 

9. Robin Hernández  13 anni 

10. Juan Camilo Navarro 12 anni 

11. Andrés Piña   13 anni 

12. Laura Quiroga   14 anni 

13. Jhonatan Tellez 14 anni 
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4.9 Allegato 2: Tabelle Di Raccolta Dati 

QUADRI ANALITICI DEI DATI RACCOLTI ATTRAVERSO QUESTIONARI CONSEGNATI AI FREQUENTATI DEL CINEFORITO 

Sessione: 3    Data: venerdì 2 ottobre 2009 

Film: Tesis    Regista: Alejandro Amenábar  

Anno: 1996    Durata: 125 

Lingua originale del film: spagnolo Lingua in cui e’ stato proiettato: spagnolo 

Persone presenti a inizio proiezione: 30 Si assentarono durante la proiezione: 18 Persone presenti a fine proiezione: 12 
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Sessione: 4     Data: Mercoledì 7 ottobre 2009 

Film: The exorcist   Regista: William Friedkin 

Anno: 1973    Durata: 132  

Lingua originale del film: inglese  Lingua in cui e’ stato proiettato: inglese 

Persone presenti a inizio proiezione: 27 Si assentarono durante la proiezione: 9  Persone presenti a fine proiezione: 18 
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Sessione: 5    Data: Venerdì 9 ottobre 2009 

Film: The Shining    Regista: Stanley Kubrick 

Anno: 1980    Durata: 146  

Lingua originale del film: Inglese  Lingua in cui e’ stato proiettato: Spagnolo 

Persone presenti a inizio proiezione: 15 Si assentarono durante la proiezione: 3  Persone presenti a fine proiezione: 12 
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Sessione: 6    Data: Mercoledì 14 ottobre 2009 

Film: Funny Games U.S.   Regista: Michael Haneke 

Anno: 2007    Durata: 111 

Lingua originale del film: Inglese  Lingua in cui e’ stato proiettato: Inglese 

Persone presenti a inizio proiezione: 11 Si assentarono durante la proiezione: 2 Persone presenti a fine proiezione: 9 
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Sessione: 8     Data: venerdì 16 ottobre 2009 

Film: Paura nella città dei morti viventi  Regista: Lucio Fulci 

Anno: 1980    Durata: 93 

Lingua originale del film: Italiano  Lingua in cui e’ stato proiettato: Spagnolo 

Persone presenti a inizio proiezione: 25 Si assentarono durante la proiezione: 15 Persone presenti a fine proiezione: 13 
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5. Antefatto alle conclusioni della dissertazione 

Nel presente capitolo voglio solo fare un paio di considerazioni che mi 

hanno guidato nell’approccio al resto della ricerca, non quella sul campo, 

ma quella bibliografica. 

La prima considerazione è che, nel lavoro con i ragazzi (del quale si fa in 

questa sede un racconto di quelli che furono solo i primi tre mesi, ma che è 

continuato negli anni), ho identificato una dinamica oppressora nel 

campo. 

Tale dinamica deriva da due luoghi distinti: da un lato, dal fatto che gli 

audiovisivi che sono maggiormente consumati dai ragazzi ogni giorni, non 

rappresentino assolutamente la loro realtà e che, in questo modo, come 

segnalato da bell hooks, il risultato non può essere nient’altro che la rabbia7; 

dall’altro lato, il fatto che il proprio discorso mediatico – e senza dubbio le 

pratiche egemoniche quotidiane della relazione tra le persone – trasmetta 

in maniera chiara una differenza tra la caratterizzazione del 

comportamento delle classi alte e quello delle classi basse. Ciò va oltre il 

fatto ovvio che questi sono diversi; il problema è che quel discorso legittima 

come buoni i ricchi e come cattivi i poveri (anche nel caso delle 

                                                   
7 Mi sembra, in questo senso, altamente significativo l’esempio citato da Tota (2002) rispetto 
all’identità negata dagli audiovisivi. Riprendendo bell hooks, l’autrice segnala che in nessuno 
dei saggi dell’antologia della feminism and film theory c’è la minima consapevolezza del fatto 
che la donna oggetto in discussione è sempre bianca. Così, la spetattrice di un’altro colore di 
pelle ha tre possibilità: 

1. Si sente esclusa alla fine del film, e nel mentre ci si identifica, negando l’identità. 

2. Si sente esclusa sin dall’inizio, escludendo il piacere di guardare il film. 

3. Nega così fortemente la propria appartenenza etnica, da rimuovere totalmente ogni 
possibilità di visione critica; quest’ultima è in ogni caso una forma di difesa culturale e sociale 
che ha come esito, tuttavia, la riproduzione sociale del discorso egemonico patriarcale e 
razzista. 
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narconovelas), perché i ricchi si possono comportare “bene” e i poveri 

hanno bisogno di imparare a comportarsi “male” per difendersi dalla 

propria relatà.  

Questo non solo è un sofisma senza giustificazione, ma inoltre la pratica 

della realtà ha dismostrato il contrario: quando meno violenti siano i 

ragazzi, più forti e preparati sono per affrontare la società.  

Per me, è chiaro che cercare di stimolare dinamiche violente tra loro stessi, 

pregiudica solo loro e nessun altro. Non è vero che imparare ad essere 

violenti per default abbia a che vedere con il fatto che, così facendo, possano 

difendersi dalla loro realtà. Ha a che vedere, invece, col fatto che, in questo 

modo, si sta trasmettendo quella violenza che è conveniente agli attori delle 

attività illegali e alle cattive pratiche politiche che hanno approfittato da 

sempre delle necessità della maggior parte della popolazione: non è un caso 

che la Colombia abbia gli indici più bassi in Sudamerica per quanto riguarda 

la distribuzione della ricchezza, ed  è il secondo peggiore nell’intero 

continente. 

La seconda considerazione che voglio fare, è la necessità di strumenti 

che rendano possibile una lettura contro-egemonica 

dell’immagine... se qualcuno la vuole.  

Tutta l’esperienza fatta in campo mi ha dimostrato che la conoscenza 

emancipatrice non può essere un’imposizione di nessuno, e ciò include 

anche me. Allo stesso modo, se quella necessità di produrre conoscenza 

emancipatrice è una necessità solo mia, dettata dai miei interessi personali, 

io non sono nessuno per imporre tale bisogno ad un contesto per il quale 

sento vicinanza, ma al quale, in realtà, non appartengo. 

Ciò che è certo è che la proposta di comprendere perché i ragazzi vedono ciò 

che vedono, e di essere critici da vanti a ciò, lasciando loro la scelta di come 

vogliono incontrare le risposte, ha avuto successo, tanto che l’assistenza ai 

laboratori si è duplicata col tempo, hanno iniziato ad assistervi anche i 
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genitori, i cicli si ripetono fino ad oggi ed i professori del ciclo, ormai, sono 

gli stessi ragazzi che, prima che arrivassi io, avevano avuto l’iniziativa di 

riunirsi a cucinare pop-corn e a vedere film.  

Inoltre, gli strumenti classici per la comprensione dell’immagine 

risultarono insufficienti. La Visual Literacy, la mia prima intuizione di 

strumento utile, aveva un’impostazione di conoscenza scolastica classica 

che i ragazzi rifiutarono sin dall’inizio, e sistematicamente.  

Riprendendo nuovamente Tota (2002) quando definisce il concetto 

d’interpellanza: ciò vuol dire interiorizzare e far propia una 

rappresentazione sociale che acquisisce, perciò, una consistenza reale, 

anche se di fatto è immaginaria. Resta da chiarire, complementa Tota, come 

coincidano in questo processo le tecnologie del genere o della razza, e 

perché dinnanzi a varie rappresentazioni venga scelta quella circolante 

nella società, molto probabilmente segnata dai media. 

I media non parlanno di tutti i problemi, parlano di quelli che convengono 

loro: questa situazione è chiamata il blocco dell’immaginario. 

Un immaginario profondamente classista, sessista e razzista, che si traduce 

in tal senso in azioni pratiche discriminatorie. La trasmissione va 

dall’immaginario al reale in maniera praticamente immediata. 

Il problema che l’altro scriva un testo nel quale non ci riconosciamo, non è 

un problema dell’altro, nè del testo. Saremo noi coloro che, in ogni caso, 

dovremo cercare gli strumenti per rispondere in maniera critica al testo, per 

dargli un significato che si appropri dello stesso, senza sottommeterci ad 

esso.  

È una scelta nostra quella di riconoscersi nella posizione discorsiva 

egemonica prevista dal testo, contribuendo così a perpetuare la 

discriminazione; oppure usare quelle risorse che sono già presenti nel 

linguaggio per invertire il senso nel processo d’interpellanza. 
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6. Visual Literacy: strumenti insufficienti per contesti 

periferici. Critica dello stato attuale della produzione teorica 

Nel loro testo Visual Literacy in the age of participation 8  Barbara 

Rockenbach y Carole Ann Fabian affermano che il concetto di Visual 

Literacy sembra aver origine nel 1968. Le autrici commentano a questo 

proposito: “Il termine stesso fu coniato nel 1968 da John Debes, a quei 

tempi impiegato della Kodak, che descrisse la Visual Literacy in questa 

maniera: << la Visual Literacy si riferisce ad un gruppo di ‘competenze 

visive’ che una persona può sviluppare guardando, ed allo stesso tempo 

avendo un ulteriore tipo di esperienza sensoriale. Quando si sviluppano, 

tali competenze permettono alla persona ‘educata’ al visivo di 

discriminare ed interpretare le azioni, oggetti, simboli, naturali o prodotti 

dall’uomo, che sono visibili e che incontra nel suo ambiente. Attraverso 

l’uso creativo di queste competenze, l’individuo è capace di comunicare con 

gli altri; attraverso l’uso corretto delle stesse, è capace poi di comprendere 

ed apprezzare i capolavori della comunicazione visiva>>” (Rockenbach; 

Fabian, 2008). 

Anche se Modi di vedere di John Berger (Berger, 1972) rappresenta un 

inizio molto concreto rispetto al problema dell’“educazione” alla decodifica 

dell’immagine, il testo che è considerato all’origine della Visual Literacy è 

La sintassi dell’immagine: introduzione all’alfabeto visivo, di Donis A. 

Dondis (Dondis, 1976).  

Cercando delle riflessioni sul campo dell’alfabetizzazione visiva, questo 

testo appare come fonte obbligatoria; ciononostante, si tratta di un testo 

abbastanza antico, nel quale i dibattiti sul senso dell’insegnamento 

all’immagine si centrano soprattutto sulla produzione di un libricino per 

                                                   
8 Ricuperato da http://www.artstor.org/news/n-pdf/research-fabian-vra-2008.pdf 
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capire le Belle Arti, le arti applicate e l’architettura. Sintassi dell’immagine 

passa tangenzialmente, senza approfondire, sulle immagini in movimento. 

Infatti, al momento della sua pubblicazione, le tendenze contemporanee 

della produzione culturale non vennero neppure prese in considerazione. 

In questo senso, il testo è abbastanza anacronico. Sorprende che per la sua 

autrice le arti visive e l’estetica dell’arte siano due universi distinti e che 

trovi che non ci siano apporti in questo campo, visto che Modi di vedere di 

John Berger era stato pubblicato quattro anni prima ed è, ancora oggi, un 

testo assolutamente valido e vigente.  

Alla pag. 1 del libro, l’autrice suggerisce che: “L’arte, e il significato dell’arte, 

la forma e la funzione della componente visuale dell’espressione e la 

comunicazione sono cambiate radicalmente nell’era tecnologica, senza che 

si sia prodotto il cambiamento corrispondente nell’estetica dell’arte. 

Mentre il carattere delle arti visive e la relazione delle stesse con la società 

e l’educazione sono cambiati in maniera evidente, l’estetica dell’arte è 

rimasta fissa, ancorata anacronicamente all’idea che l’influenza 

fondamentale, per la comprensione e la formazione di qualsiasi messaggio 

visivo, debba basarsi su ispirazioni non cerebrali” (Ibidem: 1). 

Ai fini dell’argomento di discussione della presente tesi, è importante 

segnalare le premesse di Sintassi dell’immagine riguardo agli obiettivi 

ultimi dell’alfabetizzazione audiovisiva: “Nel processo di alfabetizzazione 

audiovisiva tutti i membri di un gruppo condividono il significato 

assegnato ad un corpo comune d’informazione. La condizione acquisita di 

“alfabetizzato visivo” dovrebbe rientrare, in qualche modo, negli stessi 

limiti. Non può essere sottomessa ad un controllo più rigido di quello che 

si ha per la comunicazione verbale, ma neanche ad uno minore (e inoltre, 

chi vorrebbe controllarla rigidamente?). I suoi fini sono gli stessi di quelli 

che hanno motivato lo sviluppo del linguaggio scritto: costruire un 

sistema basico per l’apprendimento, l’identificazione, la creazione e la 
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comprensione di messaggi visivi che siano amministrabili da parte di tutti, 

e non solo da parte di coloro che sono stati istruiti specificamente per farlo, 

come il disegnatore, l’artista, l’artigiano o l’esteta”. ” (Ibidem: 2). 

“Visualizzare: è la capacità di formare immagini mentali […] Però, l’uso 

della parola ‘alfabetizzazione’ insieme alla parola ‘visivo’ acquisisce 

un’importanza enorme. La vista è naturale; produrre e comprendere 

messaggi visivi è anche naturale, fino ad un certo punto, però la validità 

ad entrambi i livelli solo si può raggiungere tramite lo studio. Se 

pretendiamo raggiungere l’alfabetizzazione visiva, dobbiamo identificare 

con chiarezza un problema, ed evitarlo. Nell’alfabetizzazione verbale ci si 

aspetta che le persone educate siano capaci di leggere e scrivere molto 

prima che si possa utilizzare, come una valutazione, la parola ‘creativo’. 

La scrittura non deve essere necessariamente brillante” (Ibidem: 12). 

A questo punto, a difesa dell’idea che, ai fini dell’alfabetizzazione visiva, la 

scrittura/lettura dell’immagine si possa considerare come testo, l’autrice 

spiega cos’è per lei la sintassi dell’immagine: “Tuttavia, nel contesto di 

acquisizione dell’alfabezizzazione visiva, la sintassi solo può significare la 

disposizione ordinata delle parti, e rimane il problema di come affrontare 

il processo di composizione con intelligenza, e sapere come questo influirà 

sulle decisioni compositive del risultato finale. Non esistono regole 

assolute, ma solo un certo grado di comprensione di ciò che accadrà, in 

termini di significato, se disponiamo le parti in una maniera determinata, 

invece che in un’altra, per ottenere un’organizzazione ed una 

orchestrazione dei mezzi visivi. Molti criteri per la comprensione del 

significato della forma visiva, e del potenziale sintattico della struttura 

nell’alfabetizzazione visiva, sorgono dall’investigazione del processo della 

percezione umana” (Ibidem:23).  

Tra i testi più recenti, il primo al quale mi sono avvicinata è stato un libro 

dal titolo Visual Literacy. Questo testo di James Elkins è una raccolta di 
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saggi, attraverso i quali si cerca di dar risposta alla domanda “Cos’è la Visual 

Literacy?”, da diverse angolature. Tuttavia - e qui si fanno evidenti le 

mancanze in quest’ambito di studio – le risposte a tale domanda non sono 

concrete, e nessuna di esse è soddisfacente per spiegare la questione e la 

teoria dell’immagine al di fuori dell’ambito occidentale.  

Ai nostri fini, includeremo solo, in questa sede, i capitoli che in un certo qual 

modo si avvicinano alla domanda principale della presente tesi. È 

importante sottolineare che, in questo senso, la sezione sulle risposte che i 

più importanti membri dell’accademia sembrano dare al problema di una 

necessità quasi politica di alfabetizzazione all’immagine, finisce per 

occupare più della metà del libro, tramite elucubrazioni su abilità cognitive, 

usi nella medicina, le scienze esatte o la giurisprudenza, delle immagini 

come elementi probatori, o case studies storici sul XIX secolo europeo, per 

esempio.  

Alla fine di alcuni capitoli – che, apparentemente, sono trascrizioni di 

conferenze presentate in fori accademici – si trova una sezione di domande, 

alle quali ciascun oratore risponde. Tutte le domande fanno riferimento ad 

una lettura di stampo anglosassone dei postulati di filosofi francesi sulla 

teoria dell’immagine.  

Inoltre, nell’introduzione del libro intitolato Il concetto di Visual Literacy 

ed i suoi limiti, Elkins raggruppa i saggi che lo compongono in quattro 

gruppi:  

1. Quelli che studiano la contraddizione sotto cui giace il concetto, 

vale a dire, il paradosso del ‘leggere immagini’. 

2. Quelli che riprendono l’aspetto pedagogico della tendenza: “Quelli 

che sono stati utilizzati per indicare valutazioni di livello basso 

nella scuola secondaria, per esempio, del genere che permette ad 

uno studente di identificare il David di Michelangelo” (Elkins, 

2007: 1). Qui è da notare come tutti gli autori si affannino a voler 
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riflettere sull’insegnamento della Visual Literacy nelle università. 

Sfortunatamente, Elkins la propone come se fosse il minore dei 

mali: “Spero che la visual literacy, anche se paradossale e 

antiquata, possa essere un’utile espressione per un problema 

pressante. La questione in ballo in questo libro è se l’educazione 

universitaria possa essere basata sulle immagini, così com’è 

basata sui testi scritti, o meno”. (Elkins, 2007: 3).  

3. Quelli che fanno un uso politico delle immagini: questa sezione, 

sebbene possa sembrare interessante, include solo un capitolo sugli 

usi delle immagini in società di consumo sviluppate.  

4. Quelli che trattano le immagini al di fuori delle arti: le scienze 

esatte, la giurisprudenza, l’ingegneria, ecc.  

Più avanti, vedremo come W.J.T. Mitchell sia uno studioso che ha trattato 

con chiarezza il rigore magistrale dei problemi cui la presente tesi si è voluta 

avvicinare. Curiosamente, il suo saggio, che occupa il primo capitolo del 

libro-raccolta di Elkins Visual Literacy or Literary Visualcy?, non è 

particularmente suggestivo. Vedremo anche come, nei testi che egli stesso 

classifica come appartenenti ai Visual Studies, come per esempio What do 

images want?, esplori la questione delle immagini in maniera più efficace.  

Per ora, chiedendosi quale sia la definizione esatta del termine, Mitchell 

afferma: “Si tratta di una metafora forte, ed apparentemente inevitabile, 

che compara l’acquisizione di abilità, competenza ed expertise alla 

padronanza del linguaggio ed alla letteratura. Vedere, ci suggerisce, è 

simile a leggere […] Ciò che vorrei proporre ora è il capovolgimento di 

campo, nel concetto di visual literacy, che avevo suggerito al principio. 

Fino a che punto, in altre parole, l’alfabetizzazione verbale implica, e forse 

anche dipende da, una sorta di competenza visiva o addirittura 

un’alfabetizzazione visiva? Bisogna essere necessariamente capaci di 
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vedere e di capire un linguaggio? Ovviamente, no” (Mitchell, 2007: 12 – 

14).  

Inoltre, Mitchell espone quattro fondamentali concetti della Scienza 

dell’Immagine:  

1. La svolta pittorica: “Avviene, di solito, dalle parole alle 

immagini, e non è esclusiva della nostra epoca. Nonostante ciò, 

non possiamo dire che le svolte o i cambi pittorici siano tutti simili: 

ognuno di essi coinvolge un quadro o un’immagine specifica che 

emerge in una particolare situazione storica. […] Teorie del 

linguaggio figurato e della cultura visiva hanno affrontato un 

insieme molto più generale di problemi negli ultimi decenni, 

spostandosi da interessi specifici di storia dell’arte, ad un campo 

più ampio, che include la psicologia e la neuroscienza, 

l’epistemologia, l’etica, l’estetica e le teorie dei media e della 

politica, verso ciò che può essere descritto solo come una nuova 

metafisica dell’immagine” (Ibidem: 15-16).  

2. La distinzione immagine-illustrazione: “Se la svolta 

pittorica è una relazione parola-immagine, la relazione imagine-

illustrazione è un’oggettualità al contrario. Qual è la differenza 

tra un’illustrazione ed un’immagine?” (Ibidem: 17). Per Mitchell, 

la parola picture (illustrazione) si riferisce alla materialità, 

all’oggetto che contiene l’immagine, che invece sarebbe un concetto 

più astratto: “Un’immagine, allora, può essere pensata come 

un’entità immateriale, un’apparenza fantasmale e fantastica, che 

viene alla luce o alla vita (la qual cosa potrebbe essere lo stesso) 

su di un sostegno materiale” (Ibidem: 18).  

3. La meta-immagine: “A volte incontriamo un’illustrazione, in cui 

l’immagine di un’altra illustrazione appare, una sorta di 
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aggruppamento di un’immagine dentro di un’altra, per esempio 

nel quadro Las Meninas di Velásquez” (Ibidem: 18).  

4. La bio-immagine: sarebbero le immagini che cercano di essere 

clonate.  

La sezione che sembrerebbe domandarsi sullo sguardo dell’altro, nel libro 

Visual Literacy, in realtà si riduce ad un solo capitolo, scritto da William 

Washabaugh ed intitolato Basi filosofiche del multiculturalismo visivo a 

livello universitario. Ciò che è sicuro è che la domanda sull’“altro”, 

nell’insegnamento dell’immagine, si realizza in maniera molto parziale. Le 

citazioni che si riportano a continuazione cercano di dimostrare tale 

limitazione:  

“Spiegherò come i Visual Studies possano essere più efficaci nella fase 

dell’educazione pre-universitaria, se combinati con un multiculturalismo 

critico, durante un unico corso di educazione generale obbligatoria” 

(Washabaugh, 2007: 129).  

“Per cominciare, si propone che l’obiettivo principale dei Visual Studies 

nell’educazione generale obbligatoria sia permettere agli studenti di 

capire ed intervenire nella costruzione di razza e genere, che sono 

mediati dalle loro esperienze visive”. (Ibidem: 130).   

Analizzando la relazione esistente tra l’estetica visiva ed il potere, l’autore 

inoltre segnala: “Per riassumere la circolarità dell’auto-triage rispetto 

all’esperienza visiva, possiamo dire che l’individuo moderno esercita la 

sua vista all’interno di contesti istituzionali che lo esortano a formulare 

giudizi di valore su ciò che vede, ad attribuire valore alle immagini così 

valutate, e a concettualizzare se stesso, basandosi sul modello delle stesse 

immagini”. (Ibidem: 132).  

Infine, Washabaugh segnala che “ gli studi visivi, critici e multiculturali, 

proposti in questa sede ci forniscono strumenti particolarmente efficaci 

per l’esposizione della struttura di base delle identità a cui è stata 
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assegnata una razza ed un genere, proprio così come gli studenti 

possono essere “allenati”, attraverso tutte le fasi necessarie per sollevare 

il velo di ingenuità che nasconde le più profonde operazioni visive. Così, 

essi possono essere educati anche per sollevare il velo di ingenuità che 

nasconde la categorizzazione in genere e razza, nell’informazione 

identitaria”. (Ibidem: 143).  

Quello che risulta più chiaro nei brani che abbiamo citato, è che esiste una 

visione abbastanza paternalistica di chi forma la sua identità a partire dalla 

diversità razziale o di genere, che scarta la possibilità di un dialogo paritario. 

In opposizione a ciò, uno dei capitoli più interessanti da analizzare è stato 

il Capítolo 2: “Il restante 10%. Il ruolo della conoscenza sensoriale 

nell’epoca del cervello auto-organizzato”, saggio di Barbara Stafford.  

L’articolo parte da una premessa abbastanza particolare, che sembrerebbe 

venire dalla neurologia: cognitivamente, avere contatto con un oggetto vuol 

dire comprenderlo. L’ipotesi è certamente sorprendente, se si pensa che, in 

termini di immagine, entrare in contatto con essa significherebbe già di per 

sé lo sviluppo di una comprensione della stessa (Stafford, 2007: 33). Da 

questa premessa in poi, l’articolo si avvicina all’alfabetizzazione in maniera 

– non troviamo altro modo per chiamarla – scientifica. Con questo 

aggettivo si intende che la forma in cui si produce conoscenza risponde a 

due criteri validanti: 1) la ragione-razionalità; 2) la logica aristotelica.  

Quest’idea diffusa della forma in cui si costruisce la conoscenza, 

sembrerebbe rispondere inoltre a quella forma di “illuminazione” che 

disperde ogni tipo di interpretazione da parte di chi non ha avuto una 

formazione accademica, o un’altra forma d’istruzione che possa servire da 

“allenamento”. Tutti gli esempi di visual literacy per metterlo in pratica 

sono costruiti attorno a immagini prodotte nel centro del mondo. Vedremo 

nel prossimo capitolo che questa è una delle forme di concepire l’istruzione 

più criticate da Gramsci.  
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In generale, il libro Visual Literacy difende l’idea che chi vive nel XX secolo 

soffre di solito di un’incapacità di lettura dell’immagine, che si può risolvere 

seguendo gli intellettuali che hanno, invece, studiato. Usando un linguaggio 

più diretto, si potrebbe dire che l’alfabetizzazione visiva consisterebbe in 

un’operazione del genere “vedi ciò che io vedo, in quanto ‘illuminato’ ”.  

Il testo di Peter Felten, Visual Literacy, inizialmente pubblicato nel 2008, 

ci offre due elementi di riflessione subito visibili e molto interessanti: “La 

visual literacy implica l’abilità di capire, produrre ed usare immagini, 

oggetti ed azioni visibili che siano culturalmente significativi. […] Il 

processo necessario per diventare “esperti visivi” continua per tutta la 

loro vita, attraverso l’apprendimento di nuovi e sempre più sofisticati 

modi per produrre, analizzare ed usare immagini. […] Nel mondo attuale, 

che è in continuo divenire, la visual literacy, sia concettualizzata come un 

insieme differente di capacità, sia come parte di una più grande 

alfabetizzazione multimodale, dovrebbe essere inclusa tra gli obiettivi 

fondamentali di un’educazione liberale”. (Felten, 2008: 1-2).  

In tutti i testi citati, le riflessioni riportate girano più intorno al 

conseguimento di una serie di competenze cognitive, che ad una domanda 

concettuale a lungo raggio. Grossomodo, le grandi “insufficienze” della 

tendenza della visual literacy sarebbero:  

a) L’espressione visual literacy, che in generale costituirebbe 

l’oggetto ontologico del campo di studi, non è stata completamente 

definita dagli autori; 

b) L’espressione tende ad essere ridotta ad una serie complessa di 

competenze epistemologiche nelle quali non è visibile nessuno 

sforzo per formulare un carattere critico dentro la formazione 

accademica, in quest’area;  

c) Il campo di studi è stato elaborato storicamente in funzione di 

concetti occidentali, però nessuno dei testi analizzati risponde alle 
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domande poste da prospettive diverse e molteplici. Al contrario, si 

propongono prospettive uniche, alimentate dal dialogo tra la scuola 

europea e quella nordamericana degli studi visivi, cioè in opere di 

autori come James Elkins, W. J. T. Mitchell e John Simmons. Per 

essere più precisi, ciò che non si riesce a cogliere dai testi della 

visual literacy è un reale interesse per scoprire perché l’immagine 

sia pensata come se fosse una costruzione meramente occidentale.  

d) In senso più complesso, l’immagine in movimento continua ad 

essere una questione irrisolta (in questo campo, tuttavia, sappiamo 

che Mitchell ha elaborato questo tema in maniera più ampia, però 

definitivamente non ha preso in considerazione il contesto della 

visual literacy, ma solo quello dei media e dei visual studies).  

e) L’analisi dell’aspetto politico è superficiale, e si riferisce soprattutto 

alla circolazione delle immagini in società di consumo sviluppate. 

Questi riferimenti minimi alle domande sull’“altro” non solo 

lasciano il sospetto che la prospettiva della visual literacy difenda 

il discorso egemonico, ma addirittura precludono a questo “altro” 

la possibilità di fare domande su se stesso, nella forma in cui gli 

piacerebbe farlo.  

f) Proprio per la stessa particolarità intrinseca della parola “literacy”, 

si fanno costantemente esempi analoghi su come le differenti 

maniere di vedere possano confrontarsi ai differenti modi di 

leggerle. Colui che riesca a dominare le prime, di conseguenza sarà 

un soggetto “illuminato” (in questo caso, sull’immagine).  

g) Il problema reale, in tutto ciò, è che in un certo qual modo ci 

troviamo davanti ad un paradigma di “illuminazione” visiva, che 

racchiude tutti i modelli di esclusione che la stessa parola 

“illuminazione” implica.  
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7. Alle radici della diagnosi: Gramsci nel pensiero 

contemporaneo 

Come già spiegato nell’introduzione, il pensiero di Antonio Gramsci 

rappresenta il punto di partenza di quasi ogni riflessione riportata in questa 

tesi. I testi di Gramsci hanno fornito il vocabolario e l’ispirazione al pensiero 

contemporaneo sulle categorie più frequentemente utilizzate nella critica 

alla condizione moderna e postmoderna. In particolare, l’analisi 

gramsciana dell’articolazione della conoscenza e delle dinamiche sociali 

costituisce lo spunto per le riflessioni del Movimento del Pensiero 

Subalterno e per i Visual Studies. 

In questo capitolo proveremo a fornire un panorama generale del pensiero 

di Gramsci, prestando particolare attenzione ai passaggi che serviranno 

come base per le riflessioni dei capitoli successivi.  

Bisogna riconoscere che il primo avvicinamento della sottoscritta a Gramsci 

non è avvenuto in forma diretta, attraverso la lettura dei suoi testi. A parte 

il fatto che la relatrice della mia tesi di dottorato e gli autori consultati 

facevano spesso riferimento a Gramsci, il primo testo che ho utilizzato per 

comprendere questo pensatore fu un testo che, solo in seguito capii, era 

autenticamente gramsciano. Nestor Kohan e Miguel Rep sono 

probabilmente gli studiosi di Gramsci più rispettati in America Latina. Il 

loro testo Gramsci per Principianti (Kohan; Rep, 2004) è stata la guida che 

mi ha permesso, in seguito, di avvicinarmi più direttamente a La Questione 

Meridionale e ai Quaderni dal Carcere, per me testi fondamentali.  

L’approccio al pensiero di Gramsci che si presenterà nelle prossime pagine 

sarà, fondamentalmente, di tipo cronologico.  

Gramsci aveva affermato, durante la formazione della “II Internazionale”, 

che chiunque avesse letto Marx si sarebbe reso conto che questi cambiò le 

sue idee svariate volte nel corso degli anni. In una delle prime 

interessantissime suggestioni di Gramsci sulla formazione del pensiero e 
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della conoscenza, egli afferma che è legittimo “contraddire l'autore per 

rendere vivo il suo pensiero”. Gramsci traduce dunque il pensiero leninista, 

adattandolo alle particolari condizioni dell'Italia dell’epoca. Ciononostante, 

l’obiettivo di Gramsci non era quello di accomodare la versione russa a 

quella occidentale, ma esattamente  il contrario: Gramsci voleva superare 

la sconfitta della Rivoluzione del 1920 e cercare di capire, tramite l’analisi 

di ogni esperienza accessibile, come rendere possibile la rivoluzione 

in occidente. Questa è la gran questione introdotta dal pensiero 

gramsciano. Per rispondere a questa questione, Gramsci si porge queste 

domande, le quali derivano dalla principale: 1) Come si esercita 

materialmente il potere? 2) Quali sono le condizioni (soggettive e oggettive) 

che rendono possibili i cambiamenti? 

L’operazione meglio riuscita di Gramsci fu quella di rendersi conto che ciò 

che egli cercava era capire l'uso quotidiano del potere. È per questo 

che Gramsci potrebbe essere chiamato l’etnografo del potere. 

Qui, la prima categoria che compare è quella poi chiamata lo storicismo 

gramsciano. Per Gramsci, la filosofia e la politica non vanno pensate come 

sfere separate che si aggirano distanti nell'aria: la riflessione su una di esse 

non può prescindere dalla simultanea riflessione sull'altra, ed entrambe 

vanno pensate come collegate con la terra, con il contesto, con la sua storia 

particolare. Le condizioni in cui si pensano la filosofia, la politica - e quindi 

la storia - sono quelle imposte dalle difficoltà del presente più immediato. 

Queste condizioni, però, non possono limitare il vero raggio d’azione del 

pensiero. In altre parole, così come il socialismo non può essere una 

questione di coltello e forchetta, ma di una più grande concezione della 

cultura e del mondo, così ogni formazione di pensiero deve cercare di capire 

quali sono le condizioni in cui viene prodotta e come andare oltre quelle 

condizioni. 

Nel 1926 inizia a strutturarsi la teoria gramsciana dell'egemonia. A 
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differenza del marxismo ortodosso, che concepisce le classi sociali come 

qualcosa di omogeneo e compatto, Gramsci ritiene che esse si confrontino 

trasversalmente nella società contemporanea, producendo alleanze fra le 

loro diverse fazioni sociali. Gramsci osserva come la borghesia pura e il 

proletariato puro esistano solo negli schemi astratti. In un certo senso, egli 

rifiuta il determinismo marxista, poiché secondo lui la lotta culturale è parte 

centrale della lotta di classe. Inoltre, il pensatore sardo coglie con 

particolare attenzione tutti gli aspetti della segmentazione sociale che non 

si possono riportare a una stretta definizione di classe, e che riguardano la 

dimensione nazionale, quella trasnazionale, la frattura città-campagna, le 

sopravvivenze feudali, ecc. - aspetti questi generalmente trascurati dalla 

tradizione principale del pensiero marxista. Nell’analisi del Marxismo, 

Gramsci trova che per Lenin il termine egemonia significa un processo di 

allineamento di un settore sociale con un altro, che si esercita non solo sul 

piano politico, ma anche su quello culturale e ideologico. Gramsci 

incorporerà questa riflessione alla sua analisi sulla sconfitta del 1920. 

Una volta riconosciuta l’importanza della lotta culturale, Gramsci analizza 

l’influenza della scuola, della stampa (e in questo senso, un Gramsci 

ipoteticamente attuale parlerebbe direttamente dei media) e delle 

tradizioni borghesi. La sua diagnosi indica che questi elementi di 

formazione culturale impediscono l'unione tra l’operaio del nord e il 

contadino del sud dell’Italia. Precisamente, Gramsci afferma che, quando 

non c'è una discussione progressista al suo interno, la scuola è 

un'istituzione funzionale all'ideologia dominante, in quanto trasmette 

concetti che favoriscono le frantumazioni sociali: “I contadini del sud son 

poveri perché son stupidi quando non vandali, e criminali”; “Dio insegna 

obbedienza: bisogna porre l'altra guancia”. 

La scuola, oppure, in maniera più astratta, l’esercizio didattico, deve 

ripensarsi. Nella scuola anche l'insegnante ha bisogno di essere rieducato. 
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Gli insegnanti non sono i depositari della verità e gli studenti non sono 

scatole vuote da riempire con contenuti. Nel rapporto 

insegnamento/apprendistato, lo studente non può essere passivo. Ci deve 

essere una relazione attiva e dinamica fra maestro e studente, in cui 

entrambi si ridefiniscano permanentemente. Questa riflessione si potrebbe 

oggigiorno estendere anche ai media. 

Già in La Questione Meridionale Gramsci accenna che l'egemonia non è 

sostenuta esclusivamente dal puro consenso, né dall’uso di pura violenza, 

ma da un’articolazione e combinazione di entrambe queste cose. In questo 

senso, la guerra, la politica, la cultura e l'ideologia sono diverse ariste di uno 

stesso conflitto di classi. In termini più pratici, secondo Gramsci l’egemonia 

del proletariato si costruisce usando la politica e la cultura con contadini e 

intellettuali, e usando la forza con la borghesia. Il che, in termini astratti, 

significherebbe che l’egemonia si articola sul consenso con gli alleati e la 

violenza contro i nemici. Secondo Gramsci, l’errore della rivoluzione 

marxista è stato credere solo nell’uso della violenza, mentre l’errore della 

democrazia socialista è stato credere solo nel consenso parlamentare. 

Questo è il punto in cui Gramsci presenta una delle sue idee più interessanti. 

L’egemonia articola la dominazione e il consenso: la dominazione è 

uguale alla violenza; il consenso è uguale alla direzione 

culturale. 

Gramsci dunque vuole capire non solo come articolare il potere, ma anche 

come mantenerlo; questo, per riuscire a disarticolarlo. Si chiede allora 

quando le rivoluzioni diventano possibili, specificamente pensando alle 

condizioni del contesto. Gramsci osserva che la trama del potere è molto più 

complessa di quel che sembra a un primo sguardo. Il potere non è fisso, è 

composto da forze mobili. Per intervenire in occidente bisogna 

contestualizzare la filosofia. Gramsci elabora allora i due più grandi 

momenti della sua teoria: 1. La Filosofia della Prassi 2. La Teoria 
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dell'Egemonia. 

Gramsci inizia dicendo che senza la storia, i principi della politica e la 

filosofia diventano eterni. Ciò li rende astratti, metafisici. In questo senso, 

Gramsci critica la filosofia metafisica, poiché rappresenta una versione 

della storia astratta e falsamente universale. Gramsci critica anche, a questo 

punto, la filosofia classica tedesca, ed è qui dove nasce un’altra delle sue 

categorie basilari: il soggetto collettivo della Storia, in altre parole la 

segnalazione del fatto che la storia dimentica di raccontarsi, avendo come 

soggetto le masse. Se Kant, Fichte, Hegel, ed altri, sono filosofi che hanno 

pensato all'emancipazione umana, bisogna ricordare che gli eredi della 

filosofia classica non sono gli intellettuali o i professori, ma sono i soggetti 

collettivi. Pensare a personaggi collettivi consente di ripensare la storia dal 

basso, dalle classi subalterne. 

Gramsci inizia poi a lavorare sull’idea di società civile: egli identifica nella 

società non solo le istituzioni economiche (mercato e relazioni di 

produzione), o le istituzioni statali. C'è tutta una gamma di istituzioni 

intermedie (scuole, media, partiti politici, sindacati, associazioni, chiese) la 

cui finalità è quella di generare consenso. Fra l'economia (struttura) e lo 

Stato (sovrastruttura) si situa quella fascia che Gramsci chiama Società 

Civile o Stato Ampliato. Questa fascia è utile a creare sottomissione. 

A questo punto, si apre una definizione precisa del blocco egemonico. Il 

capitalismo si sostiene attraverso la somma della violenza da parte dello 

Stato e del consenso da parte delle istituzioni della Società Civile. Veniamo 

allevati per credere in frasi come “Bisogna comportarsi bene per essere un 

bravo cittadino”, “Dei poveri è il regno dei cieli”, “L'opinione pubblica non 

vede le agitazioni con buoni occhi”. Gramsci osserva che più debole è la 

dominazione del blocco egemonico, di più violenza avranno bisogno gli 

imprenditori per costruire egemonia. Più forte è la dominazione, più 

democratico sarà lo stato capitalista. 
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Il blocco egemonico rappresenta anche una cultura egemonica. 

L'egemonia borghese non chiarisce i valori della cultura dominante e cerca 

di costruire un soggetto addomesticato: “Devi essere bianco, proprietario, 

occidentale, cristiano e di successo”. 

A cosa serve la cultura egemonica? Secondo Gramsci, il capitalismo non 

risolve i problemi materiali della maggior parte della popolazione, 

nonostante sia ideologicamente egemonico. La maggior parte di noi vive 

con la convinzione che non ci sia un altro modo di vivere al di là di quello 

offerto dal sistema. Cultura egemonica significa anche che non esistono mai 

il puro consenso né la pura violenza, e che l'azione coercitiva della forza e la 

convinzione dell'ideologia si completano. Ogni processo di esercizio 

dell'egemonia porta implicito con sé il tentativo di generalizzare i valori 

particolari di un settore sociale. Per l’insieme della popolazione, la scala dei 

valori di ogni società è sempre e permanentemente in disputa, e finisce per 

predominare quella del settore che esercita l’egemonia, ma questa si 

confronta sempre con un tentativo controegemonico da parte dei segmenti 

subordinati. Ogni tentativo egemonico cerca di neutralizzare la 

controegemonia e allo steso tempo di allineare altri settori dentro le proprie 

proposte. Non esiste mai un mercato puro in uno stato puro, visto che essi, 

insieme, grazie alla cultura e all'ideologia, formano un blocco storico. 

Questo è il superamento della metafora edilizia. Gramsci va oltre la classica 

divisione della metafora dello specchio: questa divisione rappresenta il 

nuovo ingresso del liberalismo, che costituisce la giustificazione degli 

interessi borghesi. Il giudizio Gramsciano in questo senso è durissimo: 

secondo lui, lo stalinismo è liberale, poiché ha sempre difeso la divisione 

dell'economia dalla filosofia. Anche questa metafora è solo analitica: nella 

realtà le relazioni si intrecciano. 

Gramsci ci ricorda che questo l’aveva affermato lo stesso Marx. Nel libro 1, 

capitolo 1 de Il Capitale, Marx afferma che “La società non è una somma di 
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relazioni di produzione, è un assemblaggio delle relazioni sociali” (Marx, 

1867). Gramsci sa che il potere non è una cosa, ma è una trama complessa. 

Qui Gramsci afferma il bisogno della formazione di una cultura 

rivoluzionaria. Egli suggerisce di mettere in discussione la separazione 

dell'economia dalla politica. Sospettare di ogni divisione che identifichi il 

potere con qualcosa di fisso è un compito assai difficile. Il senso comune 

solitamente divide la società in parti isolate e struttura il potere in fattori. 

Per questo Gramsci, al criticare il liberalismo, prova a cambiare il senso 

comune. I cambiamenti non solo hanno bisogno di condizioni critiche 

oggettive, ma anche di condizioni attive soggettive. 

Così, le condizioni della rivoluzione si compongono di relazioni: 

“L'egemonico non può tenersi più nel luogo in cui sta, a quelli subalterni 

non gli va più di stare sotto”. Nelle crisi organiche i settori sociali si 

separano dai partiti che tradizionalmente li rappresentano. Quando 

arrivano le condizioni oggettive, i soggetti collettivi devono avere una 

cultura controegemonica già formata. 

Infine, Gramsci analizza la scala globale e la controegemonia multiscalare. 

Ogni nazione è inserita nel contesto mondiale, e anche in questo contesto si 

verificano le stesse relazioni di forza, combinazione della violenza e del 

consenso. Questo non è altro che la premessa al pensiero degli stessi 

Subalterni.  

Come segnalato da Valeria Pala nel suo articolo Territorialità, processi 

egemonici e subalternità nella concezione linguistica e traduttiva di 

Gramsci, esistono alcuni aspetti del pensiero gramsciano che godono ormai 

da tempo di notevole credito e fortuna negli studi culturali, nel 

postcolonialismo e negli Studi Subalterni contemporanei,
 
e che giustificano 

l’inserimento di Gramsci nella prospettiva del discorso geocritico e 

geopolitico di cui si parla in questa sede. Essi riguardano l’interpretazione 

dell’egemonia e della subalternità come processi culturali, l’indagine dei 
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quali è crucialmente e innovativamente condotta dal punto di vista dei 

subalterni (Pala, 2011: 1). 

Riprendendo Hall, Pala ricorda che nel pensiero gramsciano, contro ogni 

tentazione riduzionistica di riportare a radici di classe le segmentazioni di 

tipo culturale, vengono posti in primo piano e in modo complementare i 

rapporti di forza e il ruolo del soggetto, in particolare quello subalterno - di 

cui viene sottolineata la contraddittorietà e la dipendenza da molteplici 

fonti di autorità e di appartenenza nelle diverse congiunture storiche – e le 

dinamiche del suo assoggettamento, cui egli stesso contribuisce (Pala, 2012: 

5). Aggiungerebbe Hall: “Gramsci ci aiuta a comprendere una delle 

caratteristiche più comuni, e allo stesso tempo meno approfondite, del 

‘razzismo’: l’assoggettamento delle sue vittime a quelle stesse 

mistificazioni delle ideologie razziste che li imprigionano e li definiscono” 

(Hall 2006: 226). 

Gramsci esprime questa concezione quando riflette sulla questione della 

lingua unitaria italiana, come nota la stessa Valeria Pala. Essa è avvertita 

come necessario presupposto per l’elaborazione nazionale di una coscienza 

collettiva omogenea, ma questo non impedisce, anzi, ha luogo solo in 

quanto “il fatto linguistico, come ogni altro fatto storico, non può avere 

confini nazionali strettamente definiti, ma la storia è sempre ‘storia 

mondiale’ e le storie particolari vivono solo nel quadro della storia 

mondiale” (Pala, 2012: 1). 

Come segnala ancora la studiosa, “anche il nesso lingua-egemonia gioca un 

ruolo fondamentale nel senso spaziale della riflessione gramsciana. La 

costante dialettica particolare-globale che anima il pensiero gramsciano 

spinge il pensatore a occuparsi delle questioni riguardanti gli squilibri fra 

«i centri capitalistici dell’Occidente e i margini non capitalistici del non-

Occidente» (Kang 2008: 174), come mostra fra l’altro l’attenzione 

dedicata alla ‘questione meridionale’ – laddove questa venga estesa a una 
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cartografia planetaria – come emblema del confronto fra centri e periferie 

nazionali e trasnazionali, e non solo da un punto di vista economico ma 

anche e soprattutto culturale. Particolarmente, egli pone attenzione al 

cambiamento e all’emancipazione delle idee e delle parole considerate 

periferiche rispetto alla cultura e alla lingua dominanti, ed alla necessità 

di costruire spazi culturali multipli e eterogenei vicini, che siano 

espressione degli spazi culturali territoriali, localisti e rurali” (Pala, 2011: 

1). 

Pala fa riferimento anche a un’intuizione gramsciana rielaborata da Said - 

ovvero la consapevolezza che la lotta politica, culturale e storica non 

“consiste nel rapporto tra la tradizione e la modernità, ma tra la parte 

subalterna e la parte egemonica del mondo” -, la quale alimenterebbe una 

svolta epistemologica determinante e radicale che riconosce il primato della 

cultura nell’elaborazione del potere (Pala, 2012: 5).  

Per Pala è da sottolineare il fatto che i concetti di subalternità, di egemonia, 

di cultura e di lingua di Gramsci si fondano su termini geografici o 

territoriali: “In Cultura e imperialismo Said sottolinea infatti l’enfasi sul 

territorio, sul sito specifico e l’assetto geografico che presiede agli studi 

sulla questione meridionale di Gramsci. […] In un saggio successivo, 

History, Literature and Geography, inserito nel volume Reflections on 

Exile, Said insiste sull’esplicito modello geografico di analisi politica e 

culturale su cui si basa la riflessione gramsciana: «Mi occupo di Gramsci 

[...] in quanto egli ha prodotto ed è l’artefice di un certo tipo di coscienza 

critica che io ritengo sia geografica e spaziale nelle sue coordinate 

fondamentali. [...] La gran parte della terminologia gramsciana – 

egemonia, territorio sociale, insieme di relazioni, intellettuali, società 

civile e politica, classi emergenti e tradizionali, territori, regioni, domini, 

blocchi storici – è una terminologia che chiamerei critica e geografica, 

piuttosto che enciclopedica e sistematica. [...] Il contesto sociale di base per 
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Gramsci riguarda l’egemonia, ovvero il controllo di geografie di 

abitazione e lavoro che sono eterogenee, discontinue, non identiche e 

diseguali» (Said 2001: 465-467)” (Pala, 2012: 6-7).  

In un brano famoso dei Quaderni dal Carcere, analizzato da Pala nello 

stesso articolo citato in precedenza, Gramsci parla dell’egemonia della 

cultura occidentale su quella mondiale, chiarificando il nesso tra egemonia, 

cultura ed eurocentrismo: “Ammesso anche che altre culture abbiano 

avuto importanza e significato nel processo di unificazione ‘gerarchica’ 

della civiltà mondiale (e ciò è da ammettere senz’altro), esse hanno avuto 

valore universale in quanto sono diventate elementi costitutivi della 

cultura europea, la sola storicamente e concretamente universale, in 

quanto cioè hanno contribuito al processo del pensiero europeo e sono 

state da esso assimilate (Gramsci, 1948: Q15§16)” (Pala, 2011: 5). 

Secondo Pala, Gramsci è ancora più esplicito nel Q11§20, quando 

contrappone alla logica geometrica di Russell la natura storico-determinata 

dei concetti spaziali: “È evidente che Est e Ovest sono costruzioni 

arbitrarie, convenzionali, cioè storiche, poiché fuori della storia reale ogni 

punto della terra è Est e Ovest nello stesso tempo. Ciò si può vedere più 

chiaramente dal fatto che questi termini si sono cristallizzati non dal punto 

di vista di un ipotetico e malinconico uomo in generale, ma dal punto di 

vista delle classi colte europee che attraverso la loro egemonia mondiale li 

hanno fatti accettare dovunque. Il Giappone è Estremo Oriente non solo 

per l’Europeo ma forse anche per l’Americano della California e per lo 

stesso Giapponese, il quale attraverso la cultura politica inglese potrà 

chiamare Prossimo Oriente l’Egitto (Gramsci, 2007 Q11§20: 1419- 1420). 

Nel brano citato Gramsci ancora una volta descrive il modo in cui un 

gruppo egemone esercita a livello culturale, morale e politico la propria 

supremazia, improntando i rapporti con l’altro da sé a una serie di valori 

e norme raffigurati come neutrali e universali che in verità rispecchiano i 
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suoi interessi e la sua visione del mondo e che malgrado ciò i gruppi 

subalterni accettano come verità e senso comune”. (Pala, 2011: 8).  

Nel suo scritto, Valeria Pala riporta alcune riflessioni di esponenti dei 

Cultural Studies sul pensiero gramsciano: Gramsci metterebbe in scena 

l’elemento critico, volto a smascherare i rapporti di dominio che si celano 

dietro le costruzioni culturali, le quali sono dunque “costrette a rivelare il 

loro senso ideologico” (Iervolino, 2006: 66). In questo senso, la parola 

chiave in Gramsci è “assimilazione”. Gramsci evidenzia quel processo 

fondamentale che regola un’effettiva cultura dominante, che Raymond 

Williams definisce “processo d’inglobamento”, e che consiste 

alternativamente nella scelta ed evidenziazione o nello scarto ed esclusione 

di una serie di significati e pratiche attinti “da un’intera area possibile di 

passato e presente”. Alcuni di questi significati e pratiche sono 

“reinterpretati, diluiti, o costretti entro forme che sostengono o per lo 

meno non entrano in contraddizione con altri elementi della cultura 

dominante effettiva” (Williams, 2008: 54). La critica gramsciana si fa 

anticipatrice del paradigma teorico del postcoloniale, una delle cui 

acquisizioni più rilevanti è stata appunto di porre fine a un tipo di storia 

“che poteva essere raccontata essenzialmente dall’interno dei suoi 

parametri europei” (Hall, 1997: 296). (Pala, 2011: 6). 

Nell’analisi di Pala, “a livello sia globale che locale Gramsci pone dunque il 

problema della comunicazione e della traducibilità di un mondo ‘altro’ 

nella lingua del primo mondo. Questa idea di traduzione non coinvolge 

solo la complessa e problematica relazione tra sistemi linguistici, culturali 

e del sapere diversi, ma l’altrettanto complessa e problematica questione 

della modernità, vista come intricato «gioco di inclusioni ed esclusioni 

dallo spazio e dal tempo della ragione occidentale» (De Chiara, 2006: 

44)”. (Pala, 2011: 10). 

Per concludere, Pala segnala che la responsabilità etica invocata da Gayatri 
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Spivak - consistente nell’ovviare alle distorsioni operate dal nesso storico 

fra cultura e dominio e realizzate nel tempo e nello spazio, creando uno 

spazio discorsivo affinché il subalterno possa manifestarsi e possa 

rispondere - è delineata da Gramsci quando usa la critica letteraria e storica 

come uno strumento per denunciare le manipolazioni, le omissioni, le 

dimenticanze delle storie dei subalterni (Pala, 2011: 11).  

Inoltre, “la responsabilità etica è delineata da Gramsci anche quando 

riconosce l’importanza delle aree marginali da un punto di vista non solo 

sociale e politico, ma anche culturale e più strettamente linguistico, come 

appare evidente quando, riflettendo sul folclore e sulle diverse forme di 

eterogeneità culturale e linguistica, pone l’accento sul potenziale 

progressista presente anche nelle forme più conservatrici della cultura 

dominante imposta e fatta propria dalla maggioranza; o infine, quando – 

simile in questo a Bachtin e Benjamin – pone l’accento sull’agentività 

individuale, sull’eterogeneità, sulla contraddizione culturale contro ogni 

omologazione autoritaria, allo scopo di promuovere una cultura 

democratica vista come terreno in cui si mediano i rapporti di potere o 

come processo di negoziazione fra gruppi sociali antagonisti, che «non 

solo rispecchia le posizioni di questi gruppi rispetto al potere ma consente 

loro, entro i limiti di quanto è storicamente possibile, di modificarlo» 

(Labanyi, 2008: 220)” (Pala, 2011: 11).  
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8. Le teorie postcoloniali: primi approcci per la conoscenza di 

una realtà ibrida 

Nel presente capitolo faremo una rassegna di alcuni dei postulati delle 

teorie post-coloniali che sono considerati importanti ai fini di questa 

investigazione. Inizialmente, faremo una mappa generale di tali teorie, 

illustrando il loro oggetto di studio e le ragioni per le quali abbiamo deciso 

di includerle nel presente testo. In seguito, approfondiremo specificamente 

il pensiero di quattro rappresentanti della corrente dei post-colonialisti: 

Dipesh Chakrabarty, Homi K. Bhabha, Gayatry Chakravorty Spivak e Arjun 

Appadurai. Infine, analizzeremo i contributi dati, dal continente americano, 

da Walter Mignolo e soprattutto da Santiago Castro, che ha studiato 

specificamente il caso colombiano.  

Attraverso questa rassegna e analisi, proveremo a stabilire anche quali sono 

le critiche mosse a questi studiosi e ai loro testi. 

Inizieremo riprendendo il lavoro di raccolta delle teorie post-coloniali fatto 

da Elio Di Piazza sul sito culturalstudies.it; riconosciamo, naturalmente, 

che risulta alquanto eterodosso servirsi di una fonte come la rete per fare 

un’investigazione bibliografica in sede di tesi di dottorato; eppure in questo 

caso specifico riteniamo che, in questo sito internet, la voce Studi (Post-) 

Coloniali si possa considerare completa e rigorosa. Questa fonte ha 

costituito la nostra guida per la ricerca dei testi che si citano in alcuni dei 

paragrafi che seguono9. 

Ian Chambers e Lidia Curtis sono gli autori di un libro fondamentale per la 

comprensione degli studi post-coloniali: The Postcolonial Question 

(Chambers; Curtis: 1996). In questo testo essi propongono la seguente 

                                                   
9 http://www.culturalstudies.it/dizionario/lemmi/studi_postcoloniali.html 
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definizione degli studi post-coloniali, che troviamo sufficientemente chiara 

ed onesta:  

“[…] insieme metodologicamente variegato di analisi che pongono al 

centro dell’indagine critica i risultati del confronto tra culture in relazione 

di subordinazione; […] metodologicamente variegato, dunque, unificato 

soltanto dall’oggetto d’investigazione: la marginalità coloniale, intesa in 

un’accezione spaziale, politica e culturale. […] Sono nuove ipotesi 

interpretative che rilanciano la prospettiva soggettivistica aperta dal 

decostruzionismo. 

[…] Si riconoscono tre distinti filoni:  

1. Il primo, inaugurato da Orientalism di Edward Said nel 1978 ed 

ispirato alla Teoria del Discorso di Michel Foucault, si centra 

sull’interpretazione del colonialismo come formazione discorsiva 

alimentata dalle istituzioni materiali dell’Impero; 

2. Il secondo, affonda nel pensiero decostruzionista: Gayatri C. 

Spivak definisce il discorso coloniale come il prodotto retorico 

degli assiomi imperialistici che attengono in particolare alle 

questioni di razza e di genere; 

3. Il terzo, il cui fondamento va ricercato nella psicoanalisi 

lacaniana che Homi K. Bhabha rilancia in The Location of Culture 

del 1994, è caratterizzato da un’analisi della formazione del 

soggetto coloniale e dei processi di ibridazione nei quali 

colonizzati e colonizzatori sono coinvolti.  

[…] La questione postcoloniale consiste nell'interrogarsi sul modo in cui il 

nostro tempo affronta la questione cruciale dell’alterità e della differenza. 

L’accento sul tema coloniale caratterizza fortemente le indagini del 

rapporto identitario tra i soggetti, che si contrappongono sullo scenario 

internazionale dell’Impero” (Chambers; Curtis: 1996).  
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Altri, come Ashcroft, ritengono che la questione post-coloniale sia inoltre il 

terreno di convergenza delle problematiche razziali e di gender: 

colonialismo e patriarcato si generano nella medesima formazione sociale e 

generano, a loro volta, l'ambito dei discorsi sulla razza e quelli sul gender 

(Ashcroft, 1998).  

La categoria di Nazione è uno dei nodi fondamentali di riflessione dei teorici 

del postcolonial. Si critica dunque il nazionalismo e il discorso che questo 

deve usare per mantenere la compattezza degli Stati-nazione. In più, si 

critica la definizione della Nazione come unico spazio geoculturale del 

progresso e dell’emancipazione.  

“Loomba, in Colonialism/Postcolonialism (1998), segnala che ogni giorno 

diventa più evidente la formazione di un canone postcoloniale, 

politicamente connotato dal terzomondismo liberale e dall’ibridismo 

riformista. Non si tratterebbe, tuttavia, di un canone che si costituisce nei 

contesti marginali delle diverse letterature postcoloniali; piuttosto, 

sostiene coraggiosamente Loomba, esso appare come un modello statico e 

uniforme costituito all’interno delle istituzioni e degli apparati culturali 

dell’Occidente (accademia, editoria, media, premi letterari e via dicendo), 

a cui lo scrittore accede in seguito alla preventiva cancellazione della 

propria tradizione. […] I teorici del postcolonialismo sono inoltre accusati 

dalla critica di promuovere nei fatti l’episteme occidentale oltre i confini 

europei e nordamericani: così, il debito che Said riconosce a Foucault è 

riscontrabile nell’impianto stesso della sua teoria orientalistica; allo stesso 

modo, il femminismo decostruttivista di Spivak, accusa Rashmi 

Bhatnagar, va a collocarsi in ultima istanza nel grande alveo del 

liberalismo occidentale; analogamente, il realismo magico di Rushdie o di 

Okri non è altro che un pastiche tardoromantico piuttosto che, come 
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vorrebbe H. K. Bhabha, il linguaggio del mondo postcoloniale 

emergente.”10 

Anche grazie al fatto che si concentrano sulle contraddizioni delle identità 

interstiziali, questi studi offrono, all’interno del pensiero contemporaneo, 

un punto di riferimento fondamentale. Si possono trarre infatti da essi gli 

strumenti per leggere queste dinamiche in relazione al consumo di 

immagini in contesti periferici, caratterizzati da subalternità sociale e 

culturale.  

Passando ad un altro punto importante, gli studiosi di origine indiana che 

sto per analizzare partecipavano alla discussione accademica nel momento 

in cui l’oggetto della presente ricerca iniziò a prendere forma. Il fatto che io 

li abbia fatti miei a partire da quel momento, e che li prenda ancora in 

considerazione nei risultati della mia investigazione, non è una coincidenza. 

Sebbene, come si è visto, il panorama degli studi post-coloniali sia 

vastissimo, esistono alcune categorie specifiche di Chakrabarty, Bhabha, 

Spivak e Appadurai che si articolano come suggerimenti molto importanti 

quando arriva il momento di pensare a una maniera per affrontare la 

condizione contemporanea che caratterizza i contesti la cui identità è un 

ibrido tra ciò che impone il centro e quello che la periferia mette in atto.  

Provincializing Europe è un testo che, sin da quando è stato pubblicato, 

sembra aver esposto alcune ipotesi molto semplici, ma allo stesso tempo 

azzeccate. La critica che Chakrabarty fa è mordace e riguarda non solo le 

pratiche che Europa ha alimentato, ma anche quelle che i vecchi 

colonizzatori hanno permesso (Chakrabarty, 2000).  

Chakrabarty parte da una base, secondo la quale le scuole di pensiero 

filosofico europee sono le più vive all’interno dell’accademia. Si 

                                                   
10 Ibidem. 
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mantengono vive, difatti, come se fossero ancora a noi contemporanee. 

Chiaramente, la filosofia europea è fondamentale per comprendere gli ex-

colonizzati – terzomondisti, se si vuole utilizzare tale termine in questa sede 

– ma allo stesso tempo appare limitata. Addirittura, risulterebbe quasi 

inutile, poiché non ci spiega le origini plurali della nostra composizione e 

dei limiti geopolitici dentro i quali ci troviamo inscritti nel mondo.  È come 

se essa servisse per capire di cosa siamo fatti, ma non per descrivere a fondo 

le nostre dinamiche.  

Ad ogni modo, il testo di cui parliamo è un testo nel quale prevale lo 

storicismo, in un contesto politico in cui i soggetti subalterni reclamano, 

oltre ad un altro grado di rappresentazione, un altro grado di 

concettualizzazione. Non si sta presentando un rifiuto della storia europea, 

ma si sta piuttosto cercando di mettere in chiaro la natura plurale dei 

margini e, in questo senso, il lavoro della scrittura della storia in altri 

contesti:  

“Il libro cerca di catapultare due importantissimi rappresentanti del 

pensiero europeo, Marx e Heidegger, in una sorta di conversazione tra 

loro sul senso della modernità politica del sud dell’Asia” (Ibidem, p. 18).  

Nell’analisi del concetto di “Europa” nella tradizione intellettuale, 

guardando in particolare la relazione tra il continente e la modernità 

politica in altri stati, si iniziano a intravvedere le prime affermazioni 

definitive di questo libro:  

“L’Europa che cerco di provincializzare o decentralizzare è una figura 

immaginaria, che rimane profondamente immersa in forme banali e 

semplificate, in certe abitudini di pensiero quotidiano che, 

invariabilmente, sottendono tentativi, all’interno delle scienze sociali, di 

affrontare questioni di modernità politica in Asia del sud. […] Questo 

coinvolgimento con il pensiero europeo è inoltre richiamato dal fatto che, 

oggigiorno, la cosiddetta tradizione intellettuale europea è l’unica ad 
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essere ‘viva’ nei dipartimenti di scienze sociali della maggior parte, si 

potrebbe dire nella quasi totalità, delle università moderne. Utilizzo qui la 

parola ‘viva’ dandole un senso particolare. È solamente all’interno di 

alcune particolari tradizioni di pensiero che abbiamo a che vedere con 

pensatori fondamentali che sono già morti e sepolti, non solo come 

individui appartenenti ad un’epoca particolare, ma anche come nostri 

contemporanei”. (Ibidem: 3-5).  

L’autore cerca di riportare e contestualizzare costantemente l’interrogativo 

sulla validità del paradigma del pensiero europeo al caso specifico 

dell’India, e in questo senso individua un grande paradosso: la modernità 

europea, così paradigmatica come esemplare, è fondamentale e allo stesso 

tempo insufficiente per spiegare le realtà del “Terzo Mondo”: 

“Ciò che, storicamente, consente di realizzare un progetto come 

‘Provincializzare l’Europa’  è l’esperienza della modernità politica in un 

paese come l’India. Il pensiero europeo ha una relazione contraddittoria 

con un esempio di modernità politica di questo rango. È indispensabile, 

ma allo stesso tempo inadeguato, per aiutarci ad analizzare le differenti 

pratiche di vita che costituiscono la politica e la storia dell’India. Esplorare 

– sia da un punto di vista teoretico che fattuale – tale simultanea 

indispensabilità e inadeguatezza del pensiero delle scienze sociali è il 

compito che questo libro si è dato” (Ibidem: 6).  

Inoltre, nell’opera si esamina il concetto di storicismo, osservando come 

questo permetta di stabilire una comoda distanza culturale tra la civiltà 

occidentale e le altre, in modo che il dominio della prima sulle altre sia, oltre 

che evidente, sostenibile. Per cui esiste, da un lato, lo storicismo come 

concetto teleologico, il cui spirito sostiene la necessità di progredire di un 

gruppo particolare di individui civilizzati; e dall’altro lato, l’imposizione di 

questa idea di progresso ad un altro gruppo di individui, diverso dal primo, 
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che oggigiorno si ritrovano tanto in posizione di subalterni, quanto in quella 

di cittadini. Questa posizione si ritrova nel seguente paragrafo:  

“Lo storicismo ha permesso la dominazione europea del mondo nel XIX 

secolo. Crudelmente, si potrebbe dire che essa fu una forma importante 

che l’ideologia del progresso o dello ‘sviluppo’ ha preso dal XIX secolo, per 

riportarla fino ai giorni nostri. Lo storicismo è ciò che ha fatto sì che la 

modernità o il capitalismo sembrassero non solo globali, ma anche e 

soprattutto qualcosa che è diventato globale oltre ogni epoca, originatosi 

in un posto specifico (l’Europa), e poi diffusosi anche oltre i suoi confini. 

[…] In questo modo, lo storicismo ha proposto il tempo storico come 

misura della distanza culturale (almeno nello sviluppo istituzionale) che si 

pensa esista tra l’Occidente e il non-occidente” (Ibidem: 7).  

Il giudizio dell’autore diventa radicale dalla seguente affermazione in poi:  

“Dentro questo pensiero, si potrebbe sempre dire con ragione che alcune 

persone siano meno moderne di altre, e che le prime abbiano bisogno di 

un periodo di preparazione e attesa prima che possano essere riconosciute 

come partecipanti della modernità politica a tutti gli effetti. Però, questo 

era esattamente l’argomento del colonizzatore – il ‘non ancora’ al quale il 

nazionalista colonizzato ha opposto il suo ‘ora’. Il raggiungimento della 

modernità politica nel terzo mondo potrebbe avvenire solo attraverso una 

relazione contraddittoria rispetto al pensiero politico e sociale europeo. 

[…] Così, la storia e natura della modernità politica in un paese ex-

colonizzato, come l’India, genera una tensione tra i due aspetti del 

subalterno, o contadino, in qualità di cittadino. Uno è il contadino, che 

deve essere educato per diventare cittadino e che, pertanto, appartiene al 

tempo dello storicismo; l’altro è il contadino che, nonostante la sua 

mancanza di educazione, è già un cittadino. Questa tensione è affine a 

quella che esiste tra due aspetti del nazionalismo, che Homi Bhabha ha 
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utilmente identificato come l’aspetto pedagogico e il performativo” 

(Ibidem: 9-10).  

A questo punto del suo libro, Chakrabarty estende una relazione con gli 

studi subalterni, innanzitutto, attraverso il riconoscimento dell’influenza di 

Guha:  

“La mia interpretazione estesa della parola ‘contadino’ attiene ad alcune 

delle affermazioni fondamentali fatte da Ranajit Guha quando lui stesso 

ed i suoi colleghi hanno provato a democratizzare la scrittura della storia 

indiana, guardando ai gruppi sociali subordinati come responsabili del 

proprio destino. Trovo rilevante, per esempio, che gli Studi Subalterni 

avrebbero iniziato il proprio percorso registrando un profondo senso di 

disagio verso l’idea del ‘politico’, così come è stata utilizzata nella 

tradizione della storiografia di stampo marxista in lingua inglese. Questo 

è estremamente evidente nella critica mossa da Ranajit Guha alla 

categoria ‘pre-politica’, introdotta dallo storico Eric Hobsbawm nel suo 

libro del 1983, intitolato Aspetti elementari dell’insorgenza contadina 

nell’India coloniale” (Ibidem: 11).  

La critica a Hobsbawm ha avuto origine nel fatto che, secondo Chakrabarty, 

il suo pensiero marxista sia, inevitabilmente, storicista. Stando così le cose, 

la sua scrittura sull’agentività dei contadini o degli operai nel divenire 

storico continua a privilegiare il modello europeo, poiché li vede come 

individui pre-politici, anche se sono in realtà agenti attivamente politici. 

Secondo questa linea di pensiero, l’autore afferma:  

“Fondamentalmente, la critica di Guha alla categoria ‘prepolitica’, 

suggerisco, pluralizza la storia del potere nella modernità globale, e la 

separa da ogni narrativa universalista del capitale. La storiografia 

subalterna mette in questione il presupposto secondo il quale il 

capitalismo necessariamente dovrebbe portare le relazioni di potere 

borghesi ad una posizione egemonica. Se la modernità indiana pone la 
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borghesia in contrapposizione a quella che sembrerebbe una pre-

borghesia, se il soprannaturale non-secolare esiste, e se entrambi devono 

essere trovati nella sfera della politica, non è perché il capitalismo o la 

modernità politica, in India, siano rimasti ‘incompleti’ ” (Ibidem: 14-15).  

Nella questione della scrittura della storia, Chakrabarty non solo rifiuta il 

concetto di “storicismo”, ma inoltre reclama l’inclusione di Provincializzare 

l’Europa nel progetto degli studi subalterni:  

“La pressione di questa informazione introduce nel progetto degli Studi 

Subalterni una necessaria – sebbene a volte incipiente – critica dello 

storicismo e della idea del ‘politico’. Il mio argomento per la 

provincializzazione dell’Europa proviene direttamente dal mio 

coinvolgimento in questo progetto. Una storia di modernità politica in 

India non può essere scritta come semplice applicazione dell’analisi del 

capitale e del nazionalismo disponibili per il marxismo occidentale” 

(Ibidem: 15).  

Questo è uno dei brani in cui Chakrabarty riconosce l’influenza della 

filosofia europea, specificamente, quella di Heidegger: “Qui il mio debito a 

Heidegger si fa più esplicito. Metto in discussione come sia possibile 

raggruppare visioni del mondo secolariste-storiciste con quelle non-

secolariste e non-storiciste, prendendo in considerazione seriamente la 

questione dei diversi modi di ‘essere nel mondo’. Il presente capitolo cerca 

di portare al punto più alto il tentativo generale, presente in tutto il libro, 

di rispondere ad un doppio compito: riconoscere il bisogno ‘politico’ di 

pensare in termini di totalità, mentre continuamente si cerca di 

descomporre il pensiero totalizzante, ponendo in gioco categorie non-

totalizzanti. Tutto ciò, attingendo dall’idea di ‘frammentarietà’ di 

Heidegger, e dalla sua interpretazione dell’espressione ‘non ancora’ ” 

(Ibidem: 22).  
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Chakrabarty, a questo punto, si addentra nell’analisi della post-colonialità 

e dell’artificio della storia. La prima cosa che l’autrice afferma è la 

preminenza della nozione europea di storia, la tensione con la possibilità di 

scrivere storie “altre”, e la mancanza di reciprocità del pensiero occidentale 

con le nuove forme di pensiero decentralizzato. La denuncia di Chakrabarty 

è molto ispiratrice: l’ignoranza che si possono permettere i pensatori 

occidentali sul non-occidente, i pensatori del terzo mondo non se la possono 

assolutamente permettere. Questo è un problema attribuibile non solo agli 

storici, ma anche a letterati ed a intellettuali d’altro genere, come Salman 

Rushdie:  

“Che l’Europa funzioni come un referente silenzioso nella conoscenza 

storica diventa un fatto ovvio, in una maniera alquanto ordinaria. Ci sono 

almeno due sintomi quotidiani della subalternità delle storie non-

occidentali o del terzo mondo. Gli storici del terzo mondo sentono il 

bisogno di riferirsi alle opere della storia europea; gli storici europei non 

sentono nessun bisogno nel senso reciproco. Un Edward Thompson, un Le 

Roy Ladurie, un George Duby, un Carlo Ginzberg, un Lawrence Stone, un 

Robert Darnton, o una Natalie Davis – giusto per nominare solo alcuni dei 

nomi di pensatori del mondo contemporaneo – i ‘grandi’ e i modelli 

dell’impresa storica, sono sempre, almeno culturalmente, ‘europei’. ‘Essi’ 

producono le loro opere in una ignoranza relativa delle storie non-

occidentali, e ciò sembra non influire affatto sulla qualità delle stesse. In 

ogni caso, questo è un gesto che ‘noi’ non possiamo restituire. Non 

possiamo neanche permetterci un’uguaglianza o simmetria 

nell’ignoranza, a questo livello, senza correre il rischio di apparire 

‘antiquati’ oppure ‘obsoleti’ ” (Ibidem: 28).  

Un’altra delle questioni altamente rilevanti ai fini della presente 

dissertazione, è quella nella quale Chakrabarty identifica i problemi di 
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narrativa nella denominazione dei soggetti subalterni, nella scrittura della 

storia. Recupera allora la categoria di mimesi di Homi Bhabha:  

“C’è, pertanto, questo doppio filo, attraverso il quale il soggetto della storia 

‘indiana’ si articola. Da un lato, si tratta sia del soggetto sia dell’oggetto 

della modernità, poiché rappresenta una presunta unità chiamata ‘popolo 

indiano’, che è sempre divisa in due – un’èlite modernizzata e una classe 

contadina ancora da modernizzare. Come soggetto diviso in due, 

d'altronde, questi parla da dentro una meta-narrativa, che celebra lo 

stato-nazione; e il soggetto teoretico di questa meta-narrativa può solo 

essere un’Europa iperreale, cioè un’Europa costruita dai racconti che sia 

l’imperialismo che il nazionalismo hanno trasmesso ai colonizzati. La 

modalità di auto-rappresentazione che l’ ‘indiano’ può adottare è quella 

che Homi Bhabha chiama semplicemente ‘mimetica’. La storia indiana, 

persino nelle mani del più dedicato socialista o nazionalista, rimane 

un’imitazione di un certo soggetto ‘moderno’ della storia ‘europea’, ed è 

obbligata ad essere una triste rappresentazione del fallimento e della 

mancanza. La transizione narrativa rimarrà sempre ‘dolorosamente 

incompleta’” (Ibidem: 40).  

Però, se la categoria se si mette in discussione è quella di Stato-nazione, 

Chakrabarty ripensa anche la scrittura della storia al di fuori del paradigma 

dello Stato-nazione:  

“Finché si opera dentro il discorso della ‘storia’ prodotto nel settore 

istituzionale dell’università, non è possibile semplicemente uscire dalla 

profonda collusione tra la ‘storia’ e le narrazioni modernizzanti della 

cittadinanza, della borghesia pubblica e privata, e dello stato-nazione.  La 

‘storia’, come sistema di conoscenza, è fermamente immersa nelle pratiche 

istituzionali che evocano lo stato-nazione in ogni momento – ne sia 

testimone l’organizzazione e la politica dell’insegnamento, reclutamento, 

promozione, e pubblicazione nei dipartimenti di storia, politica che 
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sopravvive agli intenti occasionali, coraggiosi e perfino eroici, da parte di 

singoli storici, di liberare la ‘storia’ dalla meta-narrativa dello stato-

nazione. Ci si dovrebbe solo chiedere, per esempio: <Perché, oggigiorno, 

la storia è una parte obbligatoria dell’educazione dell’individuo moderno 

in tutti i paesi, compresi quelli che potrebbero farne facilmente a meno, 

soprattutto per quanto riguarda il periodo che va fino al XIX secolo? 

Perché oggi i bambini di tutto il mondo dovrebbero avere a che fare con 

un soggetto chiamato ‘storia’, quando sappiamo che tale obbligazione non 

è né naturale, né antica?>” (Ibidem: 41).  

Tutto ciò permette a Chakrabarty di parlare della categoria che da titolo al 

libro: la “provincializzazione dell’Europa”.  

“Ancora, la comprensione del fatto che ‘noi’ tutti facciamo storia ‘europea’ 

con i nostri archivi differenti e spesso non-europei, apre la possibilità di 

una politica ed un progetto di alleanza tra le storie metropolitane 

dominanti e i passati periferici subalterni. Chiamiamo tutto ciò ‘il progetto 

di provincializzazione dell’Europa’, l’Europa che l’imperialismo moderno 

e il nazionalismo (del terzo mondo) hanno fatto universale, attraverso le 

proprie imprese e violenze collaborative. […] L’idea sarebbe quella di 

scrivere dentro la storia della modernità le ambivalenze, le contraddizioni, 

l’uso della forza, e le tragedie ed ironie che l’hanno caratterizzata. Che la 

retorica e le rivendicazioni dell’uguaglianza (borghese), dei diritti dei 

cittadini, dell’auto-determinazione attraverso uno stato-nazione sovrano 

abbiano in molti casi reso più forti dei gruppi sociali emarginati, nelle loro 

lotte, è innegabile – questo riconoscimento è indispensabile per il progetto 

degli Studi Subalterni. In ogni modo, ciò che effettivamente è minimizzato 

nelle storie che, sia implicitamente che esplicitamente, celebrano l’avvento 

dello stato moderno e l’idea di cittadinanza, è la repressione e la violenza 

che sono strumentali alla vittoria del ‘moderno’, così come lo è il potere 

delle loro strategie retoriche” (Ibidem: 42-44).  
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Ci sono due fantastici riconoscimenti fatti da Chakrabarty: il primo, che il 

terzo mondo è complice della narrazione europeizzata della storia; il 

secondo, che il progetto di provincializzare l’Europa è un progetto che 

parte dall’impossibilità e dalla disperazione:  

“Infine – poiché l’‘Europa’ non può, dopotutto, essere provincializzata 

all’interno dell’ambiente istituzionale delle università, i cui protocolli di 

conoscenza ci riporteranno sempre al terreno in cui tutte le forme seguono 

quella della mia iperreale Europa – il progetto di provincializzazione 

dell’Europa deve rendersi conto da solo della sua impossibilità. Per questo 

motivo, esso guarda ad una storia che impersona tale politica di 

disperazione. Sarebbe stato chiaro da questo momento in poi che questa 

non è una richiesta di relativismo culturale o di storie ataviche, nativiste. 

Non si tratta neanche di un programma di semplice rifiuto della 

modernità, che sarebbe, in molte circostanze, politicamente suicida. Io 

chiedo una storia che, deliberatamente, dentro la propria struttura delle 

sue forme narrative, renda visibile le sue stesse strategie e pratiche 

repressive, il ruolo che gioca, in collusione con le narrazioni di 

cittadinanza, nell’assimilazione ai progetti dello stato moderno di tutte le 

altre possibilità della solidarietà umana. La politica della disperazione 

richiederà tale storia, che possa mettere a nudo davanti ai lettori le ragioni 

per cui non si può assolutamente sfuggire ad una situazione così difficile” 

(Ibidem: 45).  

È rilevante a questo punto segnalare che non è solo Chakrabarty colui che 

prende in considerazione Homi Bhabha come punto di partenza. 

Nell’analisi dei testi di Arjun Appadurai è evidente come Bhabha sia stato 

determinante anche per lui e per la categoria che ci risulta fondamentale: 

l’interstizio.  
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La categoria è annunciata nel suo libro I luoghi della cultura ed è 

inizialmente segnalata con la “prospettiva interstiziale” o lo “spazio 

interstiziale”.  

Marjorie Perloff, nel suo testo Liminalità Culturale/Chiusura Estetica?: la 

“prospettiva interstiziale” di Homi Bhabha, fa un’analisi del testo I luoghi 

della cultura, concentrandosi specificamente nell’interstizio, in questo 

modo:  

“La ‘prospettiva interstiziale’, come la chiama Bhabha (LC 3), sostitusice la 

‘polarità di una nazione prefigurativa auto-generante in se stessa ed 

estrinseca ad altre nazioni’” con la nozione di ‘liminalità culturale dentro la 

nazione’ (LC 148). ‘La figura liminale dello spazio-nazione assicurerebbe 

che nessuna ideologia politica possa rivendicare per se stessa alcuna 

autorità metafisica o trascendente. Questo perché il soggetto del discorso 

culturale – l’agentività  di un popolo – è spaccata in due nell’ambivalenza 

discorsiva che emerge nella competizione d’autorità narrativa tra il 

pedagogico e il performativo’ (LC 148), - sarebbe a dire, tra lo status delle 

popolazioni come ‘oggetti storici di una pedagogia nazionalista’ e la loro 

abilità di rappresentare se stesse come ‘soggetti di un processo di 

significazione che deve cancellare ogni presenza primitiva o originaria 

[nazionale]’ (LC 145). […] L’ibridità, la liminalità, ‘lo spazio interrogatorio, 

interstiziale’ (LC 3) – questi sono i valori positivi che Bhabha contrappone 

ad uno storicismo retrogrado che continua a dominare il pensiero critico 

occidentale, una ‘narrativa lineare della nazione’,  con le sue rivendicazioni 

di ‘olismo di cultura e comunità’ ed uno ‘spazio-nazione fisso e orizzontale’ 

(LC 142). Dobbiamo, argomenta egli con eloquenza, disfare questo tipo di 

pensiero, con le sue facili opposizioni binarie. Piuttosto che enfatizzare 

l’opposizione tra le nazioni del primo e del terzo mondo, tra colonizzatore 

e colonizzato, uomo e donna, bianco e nero, etero e gay, Bhabha  avrebbe 

messo in chiaro che dovremmo concentrarci,  per un maggiore successo, 
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sulle stesse spaccature, su situazioni di confine e di limite, come luoghi in 

cui le identità sono rappresentate e contestate” (Perloff, N.A.). 

Riprendendo il testo originale, I luoghi della cultura (Bhabha, 1994), 

faremo una lista delle principali categorie che sono di nostro interesse. 

Già dalla pagina 1, Bhabha mostra il suo interesse per la chiarificazione 

dell’importanza degli spazi intermedi: “L’allontanamento dalle singolarità 

della ‘classe’ e del ‘genere’ come categorie primarie concettuali ed 

organizzative, ha prodotto una consapevolezza delle posizioni del soggetto 

– di razza, di genere, di generazione, di localizzazione istituzionale o 

geopolitica, di orientazione sessuale – che risiede in tutte le rivendicazioni 

d’identità del mondo moderno. Ciò che è teoricamente innovativo, e 

politicamente cruciale, è la necessità di pensare al di là delle narrazioni di 

soggettività originarie e iniziali e di concentrarsi in quei momenti o 

processi che sono prodotti nell’articolazione delle differenze culturali. 

Questi spazi ‘intermedi’ forniscono il terreno per elaborare strategie 

d’individualità – singolare o comunale – che diano inizio a nuovi segni 

d’identità, e luoghi innovativi di collaborazione, e controversie, nell’atto di 

definire l’idea stessa di società” (Ibidem: 1).  

Ciò si concretizza nell’idea dell’interstizio: “È nell’emergere degli interstizi 

– la sovrapposizione e lo spostamento dei domini della differenza – che le 

esperienze inter-soggettive e collettive di nazionalità, l’interesse della 

comunità o il valore culturale sono negoziati” (Ibidem: 2).  

Le possibilità dell’interstizio si definiscono in questa maniera: “Il 

rafforzamento politico, e l’allargamento della causa multi-culturalista, 

vengono dalla finzione di domande di solidarietà e comunità da parte 

della prospettiva interstiziale. Le differenze sociali non sono solo date 

dall’esperienza attraverso una tradizione culturale già autenticata; esse 

sono i segnali dell’emergere della comunità immaginata come un progetto 

– e allo stesso tempo una visione ed una costruzione – che ti porta al di là 
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di te stesso per poi farti ritornare, in uno spirito di revisione e 

ricostruzione, alle condizioni politiche del presente” (Ibidem: 3).  

“Privato e pubblico, passato e presente, la psiche e il sociale sviluppano 

un’intimità interstiziale. Si tratta di un’intimità che mette in discussione le 

divisioni binarie attraverso le quali tali sfere dell’esperienza sociale sono 

spesso opposte spazialmente” (Ibidem: 13).  

Bhabha identifica con chiarezza qual è il problema associato 

all’identificazione delle pratiche culturali prodotte nell’interstizio:  

“Ciò che deve essere tracciato come un nuovo spazio internazionale fatto 

di realtà storiche discontinue costituisce, di fatto, il problema della 

significazione dei passaggi e dei processi interstiziali di differenza 

culturale che sono iscritti nell’‘intermezzo’, nell’intervallo temporale che 

agita il testo ‘globale’. È, ironicamente, il momento, o persino il 

movimento, disintegrativo dell’enunciazione – quell’improvvisa 

disgiunzione del presente – che rende possibile la rappresentazione 

dell’estensione globale della cultura. […] Tali attribuzioni di differenze 

sociali – dove differenza non  è né Uno né Altro, ma qualcos’altro a parte, 

intermedio – trovano la loro agentività in una forma del ‘futuro’ in cui il 

passato non è originario, in cui il presente non è semplicemente 

transitorio. Sarebbe a dire, posso allungare un punto, un futuro 

interstiziale, che emerge nel mezzo delle rivendicazioni del passato e i 

bisogni del presente” (Ibidem: 217-219).  

Una delle metafore più belle e più suggestive di Bhabha si trova in questo 

brano, che spiega come l’interstizio sia liminare, intraducibile: “Vivendo 

negli interstizi di Lucrezio ed Ovidio, intrappolato tra un atavismo 

‘nativista’, persino nazionalista, ed un’assimilazione metropolitana post-

coloniale, il soggetto della differenza culturale diventa un problema che 

Walter Benjamin ha descritto come l’irrisoluzione, o liminalità, della 

‘traduzione’, l’elemento di resistenza nel processo di trasformazione, 
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l’elemento, in una traduzione, che non si presta a nessun tipo di 

traduzione” (Ibidem: 224).  

La conclusione, ugualmente ispiratrice, richiama alla valorizzazione delle 

culture ibride: “È un tempo e spazio interstiziale ciò che ho in vari modi 

descritto, in questo capitolo, come qualcosa che vive ‘nel mezzo 

dell’incomprensibile’, o indugiando con Sufyan al Caffè Shandaar, sulle 

linee di confine tra Ovidio e Lucrezio, tra Oopar (sopra) e Neechay (sotto). 

L’intermediazione della storia finge il futuro, ancora una volta, come in 

una domanda aperta. Essa fornisce un’agentività d’iniziazione che 

permette di possedere di nuovo - come nel movimento della poesia di 

Walcott - i segnali di sopravvivenza, il terreno delle altre storie, l’ibridità 

delle culture” (Ibidem: 235).  

La prospettiva interstiziale è ripresa da Appadurai nel suo libro Modernità 

in polvere: dimensioni culturali della Globalizzazione (Appadurai, 1996). 

In questo libro, Appadurai cerca di incontrare il luogo dell’immaginazione 

nella globalizzazione. L’immaginazione trasforma le immagini (dalla loro 

produzione, fino alla loro interpretazione ultima) e, nel contesto 

interstiziale, questa trasformazione può essere il luogo nel quale dare forma 

a nuovi e creativi modi di concepire noi stessi.  

Il lavoro di Appadurai non consiste esattamente nel criticare l’opera della 

modernità. La sua prospettiva consiste piuttosto nel segnalare che la 

narrazione della modernità è una selezione di fatti/eventi culturali che 

portano con sé una profonda relazione con la produzione di teorie che 

danno un senso a tali fatti. Il suggerimento avanzato da Appadurai è quello 

di usare tale condizione per fare una selezione di quegli stessi eventi che 

possa far luce sulla condizione delle altre modernità.  

La nuova condizione della modernità, da lui chiamata “modernità in 

polvere”, corrisponde ad una spaccatura, più che a un aggiornamento delle 

teorie prodotte dalla modernità.  
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La diagnosi di Appadurai è molto semplice: la globalizzazione è un 

fenomeno multidimensionale; tra le dimensioni che la globalizzazione 

colpisce maggiormente c’è la dimensione culturale. Ciò succede per due 

motivi fondamentali: i movimenti migratori di massa e la grande 

espansione dei mezzi di comunicazione elettronici (Ibidem: 16).   

Appadurai comprende che i mezzi di comunicazione tendono ad 

interrogare, sovvertire e trasformare altre forme contestuali di 

alfabetizzazione. Quest’idea è fondamentale per noi, nella misura in cui 

convalida lo sforzo fatto per intervenire nell’insegnamento delle categorie 

per la comprensione dei contenuti mediatici, in modo che si tratti di una 

conoscenza estensiva.  

Secondo Appadurai, sono poche eccezioni quelle dei cittadini del mondo 

che, oggigiorno, possono reclamare la “purezza” della propria identità – 

alludendo al fatto che la loro cultura si sia formata con contenuti e tradizioni 

esclusivamente locali. Tutti siamo stati intercettati da contenuti culturali 

che vengono da altre latitudini, altri tempi, altre tradizioni, altre 

cosmogonie.  

Le migrazioni fanno sì che le immagini in movimento incrocino spettatori 

deterritorializzati. Le sfere pubbliche diventano, così, diasporiche (Ibidem: 

17). Questa condizione, oltre a non essere nuova, fomenta l’opera 

dell’immaginazione (Ibidem: 18). 

 L’immaginazione è un fatto collettivo (Ibidem: 18). Sebbene sia vero che 

l’esperienza della colonia accentua quest’essenza ibrida nei contesti post-

coloniali, è anche vero che questo interstizio supera l’esperienza coloniale. 

La nostra identità è tutta interstiziale. Per Appadurai, è nell’interstizio che 

bisogna cercare l’immaginazione come pratica emancipatrice. L’autore 

suggerisce l’uso dell’immaginazione mediatica (l’opera 

dell’immaginazione), le cui caratteristiche principali si possono riassumere 

nella seguente maniera:  
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1. Non è individuale, ma collettiva 

2. Non è lo stesso che la fantasia 

“L’opera dell’immaginazione come una caratteristica costitutiva della 

soggettività moderna: la prima tappa in questa questione è che i media 

elettronici cambiano definitivamente il campo più ampio dei mass media 

e degli altri media tradizionali. […] Tali mezzi di comunicazione 

trasformano il campo della mediazione di massa, poiché offrono nuove 

risorse e nuove discipline per la costruzione di individui e di mondi 

immaginari” (Appadurai, 1996: 3).  

 

“Così, per farla breve, la mediazione elettronica e la migrazione di massa 

marcano il mondo del presente non come nuove forze in senso tecnico, ma 

come quelle che sembrano incitare (e a volte obbligare) all’opera 

dell’immaginazione. Insieme, esse creano irregolarità specifiche, perché 

sia gli spettatori che le età sono in circolazione simultanea” (Ibidem: 4).   

“È l’immaginazione, nelle sue forme collettive, che crea idee di vicinanza e 

nazionalità, di economie morali e di domini ingiusti, di salari più alti e di 

prospettive lavorative straniere. L’immaginazione è oggi palestra di 

prova per l’azione, e non solo per la fuga” (Ibidem: 5).  

“La seconda distinzione è tra l’immaginazione e la fantasia. […]” Nella 

Scuola di Francoforte così come nell’opera di Max Weber, è stato predetto 

che “l’immaginazione sarà bloccata dalle forze della mercificazione 

(commodization), dal capitalismo industriale e dalla irreggimentazione e 

secolarizzazione del mondo” (Ibidem: 6).  

“La fantasia può scomparire (perché la sua logica è spesso auto-telica), 

ma l’immaginazione, specialmente se collettiva, può diventare il 

carburante dell’azione. È l’immaginazione, nelle sue forme collettive, che 

crea idee di vicinanza e di appartenenza a una nazione […] 
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L’immaginazione è oggigiorno, terreno per l’azione, e non solo per la fuga” 

(Ibidem: 7). 

Appadurai distingue tra varie condizioni dell’immaginazione (Ibidem: 19-

22): 

 L’immaginazione frantumata: il limite della collettività non è più lo 

stato, l’immaginazione è diasporica, è un movimento d’origine 

mass-mediatica. 

 L’immaginazione e la fantasia: l’autore segnala quali sono stati gli 

sbagli di percezione in questa relazione, e afferma che i media non 

sono necessariamente l’oppio dei popoli, nella misura in cui essi 

riescono a produrre anche agentività.  

 L’immaginazione, oggi, è una palestra per l’azione, e non per la 

fuga; è un campo organizzato di pratiche sociali, essenziali 

all’agentività.  

 L’immaginazione ha un senso sociale ed un senso collettivo, che 

talvolta convergono nell’azione sociale traslocale.  

La condizione attuale confronta la macronarrativa e la micronarrativa: le 

aspirazioni individuali dividono lo stato nazionale. La diaspora non è più 

un fenomeno marginale (Ibidem: 25). In questa misura, lo Stato non riesce 

a contenere le dinamiche della doppia diaspora (Ibidem: 35), e per questo 

si interroga sulla propria funzione in qualità di struttura che concede diritti, 

e li protegge.  

Finalmente, Appadurai riconosce la necessità di una pratica etnografica 

cosmopolita, e allo stesso tempo segnala, come accorgimento necessario per 

gli etnografi, il fatto che ci troviamo davanti ad una deterritorializzazione 

dell’immaginazione (Ibidem: 73-79).  

Prima di riassumere quali sono le ipotesi che recuperiamo da Gayatry 

Spivak, approfondirò la categoria che mi ha fatto rivalutare completamente 

i propositi della mia ricerca: la violenza epistemologica. Non posso 
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assicurare che la formulazione di Spivak sia una chiara discendente della 

formulazione di Hanna Arendt. In ogni modo, sento che la possibilità di 

avvicinarsi all’idea di violenza in un modo che rompe lo statuto 

epistemologico che fino allora copriva tale concetto, è una possibilità che si 

aprì a partire dalla pubblicazione di On Violence (Arendt, 1969).  

L’ipotesi che la violenza sia anche un problema di conoscenza si intravede 

fin dalle primissime pagine di tale testo. A pagina 6 la Arendt analizza i 

pericoli della pseudo-scienza nel potere; sarebbe a dire, il prezzo che si paga 

per pulire la teoria a scapito della realtà: “Sotto tali circostanze ci sono, 

certamente, alcune cose che spaventano più che il prestigio costantemente 

crescente di coloro che credono nelle menti scientifiche delle riunioni 

governative degli ultimi decenni. Il problema non è che questi possano 

essere abbastanza spietati da ‘pensare l’impensabile’, ma, piuttosto, che 

non pensano affatto. Invece di indulgere in un’attività così antiquata, 

incomputerizzabile, essi tengono in considerazione le conseguenze di 

alcune costellazioni ipoteticamente immaginate, senza però essere capaci 

di verificare le proprie ipotesi contro occorrenze attuali. Il difetto logico in 

queste costruzioni ipotetiche di eventi futuri è sempre lo stesso: ciò che in 

un primo momento sembra un’ipotesi - con o senza le sue alternative 

implicite, secondo il livello di sofisticatezza – diventa immediatamente, di 

solito dopo solo alcuni paragrafi, un ‘fatto’, che quindi da vita a un’intera 

serie di non-fatti simili, con il risultato che il carattere puramente 

speculativo dell’intera impresa viene dimenticato. Inutile dirlo, questa non 

è scienza ma pseudo-scienza, <il tentativo disperato delle scienze sociali e 

comportamentali> nelle parole di Noam Chomsky <di imitare le 

caratteristiche di superficie delle scienze che realmente hanno un contenuto 

intellettuale significativo>. E la più ovvia e più profonda obiezione a questo 

tipo di teoria strategica non è la sua limitata utilità, ma il suo essere 

pericolosa, poiché può portarci a credere che abbiamo compreso gli eventi 
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e controlliamo il loro flusso, cosa che non è vera. […] Il pericolo è che queste 

teorie non solo sono plausibili, perché prendono evidenza dalle tendenze 

attuali, le quali sono realmente distinguibili, ma inoltre, a causa della loro 

compattezza intrinseca, che hanno un effetto ipnotico: esse addormentano 

il nostro buon senso, che non è nient’altro che il nostro organo mentale che 

percepisce, comprende e affronta la realtà e la fattività” (Ibidem: 6-8).  

Il diagnostico della Arendt sulle forme di manipolazione del “politico” è 

illuminante; questo brano lo riassume: “Questa generazione, formata, 

come quella precedente, in quasi nulla, eccetto che nelle varie versioni delle 

teorie sociali e politiche del tipo “la mia fetta della torta”, ci ha dato una 

lezione sulla manipolazione, o piuttosto, sui suoi limiti, che faremmo bene 

a non dimenticare. Le persone possono essere ‘manipolate’ attraverso la 

coercizione fisica, la tortura, la fame, e le loro opinioni possono essere 

arbitrariamente formate, attraverso una disinformazione deliberata, 

organizzata, ma non tramite ‘persuasori nascosti’, televisione, pubblicità 

o qualsiasi altro mezzo psicologico, in una società libera. In sostanza, 

confutare la teoria attraverso la realtà è sempre stato, nella migliore delle 

ipotesi, un procedimento lento e precario. I dipendenti dalla 

manipolazione, chi ne ha una paura ingiustificata, non meno di quelli che 

hanno riposto su di essa le proprie speranze, difficilmente si accorgono di 

quando arriva il momento in cui bisogna pagare il conto” (Ibidem: 28). 

Mi piacerebbe inoltre recuperare un passaggio nel quale la Arendt formula 

una “natura della violenza”, a me sconosciuta fino a quel momento: “La 

violenza, essendo strumentale per natura, è razionale nella misura in cui 

riesce efficacemente a raggiungere il fine ultimo che deve giustificarla. E 

siccome quando attuiamo non conosciamo mai con certezza le 

conseguenze eventuali di ciò che facciamo, la violenza può rimanere 

razionale solo se persegue obiettivi a breve termine. La violenza non 

promuove nessuna causa, né storia né rivoluzione, né progresso né 
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reazione; ma può servire per drammatizzare delle rivendicazioni o dei 

reclami, e riportarli all’attenzione pubblica” (Ibidem: 79).  

Per fare un collegamento con il concetto di “violenza epistemologica”, voglio 

recuperare questo brano nel quale Theo Thomas spiega più 

dettagliatamente quale sarebbe la natura di tale forma di violenza: 

“Quarantun anni fa, Galtung (1969) esortava alla concettualizzazione 

della ‘dimensione teoreticamente significante della violenza, che può 

portare al pensiero, alla ricerca e potenzialmente all’azione, verso i 

problemi più importanti’ (p. 168). Seguendo tale massima, egli ha 

sviluppato l’attualmente famosa distinzione tra la violenza personale e 

quella strutturale, argomentando con convinzione che strutture come 

l’ingiustizia sociale possono essere interpretate come ‘violenza’. 

Comunque, il termine ‘violenza epistemologica’ (VE), di cui parlo in questa 

sede, si avvicina più alla violenza personale, visto che ha un soggetto, un 

oggetto, ed un’azione, anche se la violenza è indiretta e non-fisica. Discuto 

il fatto che, nelle scienze sociali empiriche, il soggetto della violenza sia il 

ricercatore, l’oggetto sia l’‘Altro’, e l’azione sia l’interpretazione dei dati che 

sono presentati come conoscenza” (Thomas, 2010: 295).  

Thomas spiega l’origine teorica del concetto: “Il termine ‘violenza 

epistemica’ è stato utilizzato dai ricercatori post-colonialisti, come per 

esempio Spivak (1988), la quale ha applicato il concetto in un senso molto 

generale tutte le volte che l’‘Altro’ era stato costruito. Mi piacerebbe 

introdurre il concetto alle scienze sociali empiriche, e identificare il 

momento esatto in cui la violenza è prodotta. Per farlo, iniziamo con 

un’analisi della relazione tra le informazioni e l’interpretazione 

(discussione) delle stesse. Naturalmente, si potrebbe collocare il processo 

in un momento precedente, quando le ipotesi vengono sviluppate e i dati 

raccolti. Le ipotesi possono essere violente, ma una qualificazione di 

questo tipo può dipendere dalle intenzioni del ricercatore, considerato che 
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l’interpretazione dei dati è un’azione che può essere valutata 

epistemologicamente ed eticamente” (Ibidem: 297).  

Sharp, in un articolo che analizza Can the Subaltern speak? spiega come 

Spivak abbia “sviluppato ed applicato il termine di Michel Foucault 

“violenza epistemologica” per descrivere la distruzione dei modi non-

occidentali di percepire il mondo, e la risultante dominazione da parte dei 

modi occidentali di percezione del mondo. Concettualmente, la violenza 

epistemologica si riferisce specificamente alle donne, dato che la ‘ [donna] 

subalterna deve sempre rimanere bloccata e immobile, mai [se le deve 

permettere di] esprimersi davvero’, perché la forza coloniale che ha 

distrutto la sua cultura ha spinto fino ai margini sociali i suoi modi non-

occidentali di percepire, capire e conoscere il mondo” (Sharp, 2008).  

La stessa Spivak spiega questa categoria, e la sua relazione con Foucault, in 

questo modo: “L’esempio più chiaro che esiste di tale violenza 

epistemologica è il progetto appena lontanamente orchestrato, esteso ed 

eterogeneo, di costituire il soggetto coloniale come ‘Altro’. Tale progetto è 

anche l’annientamento asimmetrico della traccia di quell’‘Altro’ nella sua 

precaria Soggetività. È risaputo che Foucault abbia localizzato la violenza 

epistemologica, una revisione completa dell’episteme, nella ridefinizione 

del ‘buonsenso’, alla fine del XIX secolo europeo. Ma cosa sarebbe successo, 

se quella particolare ridefinizione fosse stata solo una parte della 

narrazione della storia d’Europa, così come di quella delle colonie? E se i 

due progetti di ristrutturazione epistemologica avessero manovrato, 

dislocato e riconosciuto parti del più vasto motore a due mani? Forse non 

ci resta che chiederci se il sotto-testo della narrativa da palinsesto 

dell’imperialismo sia stata riconosciuta come ‘conoscenza soggiogata’,‘ un 

solo insieme di conoscenze che sono state squalificate e sono inadeguate, o 

forse elaborate insufficientemente per raggiungere il proprio scopo: 

conoscenze naïve, localizzate all’ultimo posto della gerarchia, al di sotto 
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del livello richiesto di cognizione, o scientificità. Non si tratta di descrivere 

‘come stiano realmente le cose’, o di privilegiare la narrazione della storia 

come imperialismo, come se fosse la sua migliore versione. Piuttosto, si 

tratta di offrire una chiarificazione su come una descrizione, una 

narrazione o realtà possano essere state definite ‘normative’” (Spivak, 

1988: 76).  

Mark Sanders, nel suo articolo Analisi di Gayatri Chakravorty Spivak, una 

critica della ragione post-coloniale – verso una storia del presente che 

scompare, segnala che Spivak prova a postulare un’analogia con l’opera di 

Marx nel modo seguente:  

“Per analogia con Marx, che, immaginando un lettore per Il Capitale, 

‘tentò di far sì che gli operai si ripensassero come agenti di produzione, e 

non come vittime del capitalismo’, Spivak chiede ai suoi lettori sottintesi – 

americani di origine straniera, migranti economici e politici che venivano 

dal sud decolonizzato – di ‘ripensare se stessi come possibili agenti di 

sfruttamento, e non vittime dello stesso’ (357, cf. 402)” (Sanders, 1999: 

senza paginazione).  

Sanders presenta allora le categorie-guida del testo di Spivak, la 

forclusione e l’informante nativo: “Scoprendo che l’Informante 

Nativo rivela, nel suo cammino, una ‘posizione’ non-propria, prestata ma 

senza un vero proprietario, la stessa persona che l’insegue rappresenta la 

figura ed è, a sua volta, rappresentata da essa” (Ibidem).  

Il termine sembra non solo potersi estendere dentro la psicoanalisi, ma 

anche nella filosofia classica. Sulla relazione del termine “forclusione” con 

Kant, Sanders ci ricorda: “Critica alla Ragione Postcoloniale inizia 

offuscando la Critica del Giudizio e la sua forclusione dell’Informante 

Nativo. L’importanza di tale forclusione è etica, ed etichettata in modi che 

la psicoanalisi ci permette di pensare, quando apre l’eticità alle dinamiche 

di trasferenza contro-trasferenza” (Ibidem).  
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Con parole nostre, diremo che in Critica alla Ragione Post-coloniale: verso 

una storia del presente che scompare (Spivak, 1999), l’autrice si ripropone 

di seguire il cammino che va dallo studio del discorso del colonialismo agli 

studi culturali trasnazionali e al luogo dell’aborigeno (il Pensiero 

dell’Aborigeno) nel pensiero contemporaneo. La parte che ci risulta più 

pertinente è il capitolo dedicato alla filosofia, in cui l’autrice propone la 

definizione dell’Altro nel pensiero tedesco della linea Kant-Hegel-Marx e le 

implicazioni che esso ha per gli individui del terzo mondo, oggigiorno.  

“Il mio obiettivo, per iniziare, era seguire la figura dell’Informante Nativo 

attraverso varie pratiche: la filosofia, la letteratura, la storia, la cultura. 

Presto scoprii che la traccia mostrava un soggetto coloniale distaccato 

dall’Informante Nativo. Dopo il 1989, iniziai ad avere la sensazione che un 

certo soggetto post-coloniale avesse, a sua volta, ri-codificato il soggetto 

coloniale e si fosse appropriato della posizione dell’Informante Nativo. 

Oggi, con l’auge della globalizzazione, l’informatica delle 

telecomunicazioni sfrutta l’Informante Nativo direttamente, nel nome 

della conoscenza indigena, anticipando la bio-pirateria” (Ibidem: ix).  

La stessa Spivak spiega con grande precisione quale sarà il percorso che 

seguirà nel testo; questo riassunto è molto utile per capire quali siano le 

categorie per noi rilevanti: “Il primo capitolo guarda alla filosofia: come 

Kant operò una forclusione sull’Aborigeno; come Hegel racchiuse l’Altro 

d’Europa in un modello di deviazione normativa e come il soggetto 

coloniale sterilizzò Hegel; come Marx negoziò la differenza. Il secondo 

capitolo fa una lettura di una serie di testi letterari per dimostrare come 

siano intesi il colonialismo e la post-colonialità. Il terzo capitolo segue una 

‘hill queen’ del XIX secolo attraverso gli archivi e riflette sulle conseguenze 

della pratica di bruciare le vedove. Revisione di ‘Can the subaltern speak?’, 

il quarto capitolo è dedicato alla moda post-moderna e alla posizione della 

donna nella storia dell’industria tessile” (Ibidem: x).  
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Il termine forclusione è preso in prestito dalla teoria psicoanalitica di 

Lacan: “La psicoanalisi serve a capire il pre-emergere di una narrazione, 

in questo caso, l’idea del rifiuto di un affetto […]. Lacan definisce 

forclusione … una traduzione (di Freud) nel suo proprio linguaggio …. 

[come] ‘ciò che è stato forcluso dal Simbolico riappare nel Reale’. Così 

forclusione si riferisce ad un ‘processo primario’ freudiano che personifica 

due operazioni complementari: ‘la Einbeziehung ins Ich, introduzione nel 

soggetto, e la Ausstoflung aus dem Ich, espulsione dal soggetto’. Il Reale è 

o porta il marchio di questa espulsione” (Ibidem: 5).  

Questo è ciò che avviene a quello che Spivak chiama il Nativo Informante 

(Native Informant), termine preso dall’etnografia: “Lui (e, 

occasionalmente, lei) è uno spazio vuoto, ma generante un testo d’identità 

culturale che solo l’Ovest (o una disciplina basata sul modello occidentale) 

può inscrivere. Sempre più, esiste l’auto-emarginazione o l’auto-

consolidazione migrante o post-coloniale messa in scena come un 

‘informante nativo’” (Ibidem: 5).  

“Ciò che intendo è che noi, nell’umanità, avendo a che fare con la posizione 

dell’altro come posizione ‘soggett’(iva) implicita, dobbiamo anche variare 

le nostre supposizioni, dipendendo dal testo che ci ritroviamo difronte” 

(Ibidem: 9).  

Sul pensiero tedesco, specificamente su Kant, Spivak commenta:  

“Il mio esercizio può essere definito una scrupolosa parodia, nell’interesse 

a produrre una contro-narrazione che renderà visibile la forclusione 

del soggetto la cui mancanza d’accesso alla posizione del narratore è la 

condizione di possibilità della consolidazione della posizione di Kant. […] 

Lasciateci notare questa incisione piuttosto speciale di un giudizio 

programmato in natura, che ha bisogno della cultura, ma non è prodotto 

da essa. Non è possibile diventare ‘acculturato’ in questa cultura, se si è 

naturalmente alieni ad essa” (Ibidem: 9-12).  



 

176 

Da parte sua, su Hegel scrive: “Coloro che sono cucinati da una cultura 

possono ‘denominare’ la natura sublime (erhaben nennen), sebbene 

necessariamente attraverso una metalepsi. Per l’uomo inesperto l’abisso 

sorge (erhaben vorkommen) come qualcosa di semplicemente 

terribile”(Ibidem: 14).  

Questa riflessione cambiò la forma in cui oggi si intende la parola 

“forclusione” in Hegel: “Piuttosto che forcludere l’‘informante nativo’, 

Hegel trans-valora i testi culturali appropriandosi di essi secondo una 

scala. Per tracciare la forclusione dell’‘Aborigeno’, ti imbatti nell’Africa di 

Hegel, o nella descrizione di Gitii del Mudra. Siamo sulle tracce del 

soggetto coloniale, che certamente imita il razzismo (e il classismo) del 

“padrone”, ri-territorializzando il suo stesso razzismo e classismo. (Il 

sessismo è utilizzato per ricodificare la differenza)” (Ibidem: 52).  

“Questa alienazione e forclusione ora vengono ripensate come varietà di 

‘fondamentalismo’, un ritorno dei repressi” (Ibidem: 60).   

Questo è molto importante nel contesto post-coloniale, perché: “Per 

ripetere, né il soggetto coloniale, né quello post-coloniale abita 

l’(im)possibile prospettiva dell’informante nativo o del ricettore implicito 

contemporaneo. ‘Hegel’ è riflesso nel soggetto coloniale. Abbiamo qui 

citazioni da tre fonti differenti: innanzitutto, Saggi sulla Gita (1916), un 

testo meditativo del celebrato nazionalista-attivista rinsavito, Auro-Bindo 

Ghose; in secondo luogo, La visione della vita indù (1927), un testo 

autoritario del filosofo nazionalista, diventato poi uomo di stato, 

Sarvepalli Radhakrishnan; e, infine, Il Marxismo e la Bhagvat Geeta, un 

testo marxista meccanico, pubblicato nel 1982, che sarebbe disprezzato in 

maniera tollerante dall’indigeno sofisticato” (Ibidem: 62). 

La riflessione su Marx costituisce un momento molto importante nel testo 

di Spivak: “Marx è stato globale in una maniera in cui Kant ed Hegel non 

lo sono stati. Ed una delle poste in gioco più grandi in quella globalità è 
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stata la comprensione della natura e del contenuto della narrazione 

storica, insieme alla costruzione di un paese non-atlantico come soggetto 

(agente) della storia. Dove e in che modo un paese non-europeo si inserirà 

nel progetto predittivo di ciò che è inteso come la promessa marxista di un 

certo tipo di agentività storica? La questione dell’informante nativo come 

soggetto rivoluzionario è istituzionalizzata nel marxismo, nel nome di 

un’avanguardia – un metodo di forclusione più sofisticato, forse – sebbene 

lo stesso Marx sembrasse più interessato nella questione dell’agentività 

(azione istituzionalmente convalidata)” (Ibidem: 71).  

“Nel momento in cui l’Europa nazionalista rompe l’Internazionale nel 

1914, Marx è ormai morto, gli intellettuali marxisti o gli uomini di stato 

comunisti sono stati additati come responsabili dell’errore fatto, l’enfasi si 

sposta verso l’ideologia, finché si arriva all’introduzione di questioni 

assurde come ‘Marx, l’inventore del sintomo’, o figure patetiche come 

‘Marx, l’alieno illegale’, e la forclusione dell’informante nativo viene 

convalidata” (Ibidem: 76). 

“L’idea che l’umano sia l’elemento vivo, che può essere strumentale nelle 

inscrizioni di animazione (o di operazione), positive o negative che siano e 

in qualunque maniera siano vettorizzate, rimane cruciale per Marx” 

(Ibidem: 77).  

“Lascerò decidere al lettore come vuole mettere insieme la storia, 

includendo l’inserimento asimmetrico di signore proprietarie terriere, 

come Rani Bhabani, nella narrazione. L’intero discorso del rendere conto 

del colonialismo, così come dell’apparizione del gendering nel 

nazionalismo, si sovrappone in questo punto. Ciò che è necessario 

enfatizzare è che ‘il modo di produzione asiatico’, in quanto descrizione 

‘reale’ di ‘pratiche attuali’, non è una questione cruciale, nei suoi luoghi e 

tempi verosimilmente appropriati. 
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Sarà necessario, come una finzione teorica cruciale, stabilire 

l’organizzazione della trasformazione emancipatrice hegeliana, che 

presenta se stessa come un sistema generale. (È possibile per Wittfogel, 

negli anni Cinquanta, chiamare il sistema sovietico ‘stato dispotico’, sul 

modello asiatico o orientale, per distinguerlo dalla democrazia 

occidentale; negli anni Novanta, gli uomini d’affari che cercano di 

“modernizzare” il blocco orientale definiscono il socialismo come ‘lo Stato 

è il tuo cliente’, per distinguerlo dall’individualismo possessivo). E, quando 

mette in atto quella funzione, la sua reale invocazione è, allora, la sua 

stessa forclusione” (Ibidem: 88).  

Riassumendo il presente capitolo, Spivak segnala come conclusione: “In 

questo capitolo, ho cercato di leggere due momenti in Kant e in Hegel - per 

scoprire come la prospettiva dell’informante nativo sia forclusa in 

qualcuno dei pensieri fondamentali della tradizione moderna atlantica, 

nella raffigurazione dell’etica e della storia. Poiché Marx è rimasto un 

contemporaneo con cui contendere, ho costruito un dossier sul ‘modo 

asiatico di produzione’ e sul suo ‘valore’; suggerendo, suppongo, che la 

sintomaticità di tale concetto possa essere mantenuta persistentemente 

sotto controllo dall’uso dello schema concettuale dell’altro; e che, in modi 

diversi, possano essere utilizzati come leve decostruttiviste per una nuova 

politica di lettura del filosofo che desidera inserire la storia nell’etica. Il 

mio sforzo generale è consistito nel rendere visibile la peculiare utilità 

della decostruzione per il processo di scoperta di tali cammini. Questi sono 

gli ultimi Tre Uomini Saggi della tradizione continentale (europea). Li ho 

utilizzati per rintracciare una forclusione: l’informante nativo” (Ibidem: 

110).  

Parlando di Spivak, è d’obbligo parlare dell’influenza di Derrida 

nell’autrice: “Derrida chiama l’etnocentrismo della scienza europea della 

fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo un sintomo della crisi generale della 



 

179 

coscienza europea. È, naturalmente, parte di una sintomatologia più 

ampia, o forse della stessa crisi, il lento cambiamento dal feudalesimo al 

capitalismo, passando per le prime ondate dell’imperialismo capitalista. 

Il percorso del riconoscimento attraverso l’assimilazione dell’Altro può 

essere rintracciato in maniera più interessante, mi sembra, nella 

costituzione imperialista del soggetto coloniale e nella forclusione della 

figura dell’informante nativo” (Ibidem: 280).  

 

8.1 I post-colonialisti in America Latina 

In questa sezione si sono analizzati gli scritti e, principalmente, le interviste 

fatte a Walter Mignolo e a Santiago Castro Gómez. Questi autori sono stati 

scelti, in questa sede, per due motivi principali: da un lato, perché entrambi 

fanno un tentativo di sintesi delle teorie contemporanee che propongono 

filosofie decentrate del pensiero occidentale, per cui varie citazioni che qui 

si includono sono prese da letture, realizzate da tali autori, del panorama 

presentato in anteriori letture; dall’altra parte, perché gli scritti di Santiago 

Castro girano attorno al problema specifico dell’identità colombiana, e del 

soggetto moderno diviso tra l’urbanità e la ruralità, mentre la riflessione di 

Mignolo sull’America Latina, da una prospettiva postcoloniale-decoloniale, 

non solo è fra quelle che meglio si incorporano al panorama accademico, 

ma è anche quella che ha resistito meglio alle critiche che presenteremo nei 

prossimi paragrafi.  

Un’intervista che Walter Mignolo concesse alla rivista Bilboquet nel mese 

di ottobre del 200711, sul pensiero di frontiera e di rappresentazione, è per 

noi un testo molto utile, perché riassume tutti i concetti-chiave che 

                                                   
11 bilboquet.es/B8/PAG/waltermignolo.html 
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vogliamo recuperare da questo autore. La prima cosa da sottolineare è che 

in Mignolo si osserva una certa premura all’ora di postulare le sue idee e di 

fare una bozza della costruzione del progetto europeo di modernità, 

prendendo come punto di partenza la conquista dell’America. Dopo ciò, e 

dopo aver spiegato la sua classica “opzione de-coloniale”, esistono poche 

referenze sulla sua origine accademica, la quale sarebbe il Gruppo di Studi 

Subalterni, capitanato da John Beverley. Mignolo considera se stesso un 

dissidente di questa corrente, e questiona ampiamente l’etimologia del 

“subalterno”, visto che essa ha inesorabilmente bisogno di sostenere 

dinamiche di potere, in opposizione alle categorie contro le quali si oppone. 

Ricordiamo che il valore del pensiero di Mignolo radica precisamente nella 

sua proposta “che esista un’opzione”, sarebbe a dire, il suo obiettivo non è 

quello di istaurare o posizionare un discorso egemonico davanti ad un altro.  

Sull’epistemologia di frontiera e l’opzione des-colonizzatrice, 

Mignolo segnala che:  

“Il progetto di modernità/colonialità/descolonialità come progetto 

colettivo iniziò a nascere nel 1998. (…) Il fondamento concettuale che 

porterà alla formulazione di tale progetto nel 1998 risale al principio degli 

anni ’90; cioè, alla fine della Guerra Fredda, al collasso del socialismo 

‘reale’, come viene chiamato, ed al disorientamento della sinistra” 

(Mignolo, 2007: 2).  

Tutto ciò è importante poiché, come si vedrà più avanti, tutte le correnti del 

pensiero contemporaneo decentralizzato/emarginato/periferico (come 

vogliamo chiamarlo) hanno le proprie origini epistemologiche nella crisi dei 

discorsi della modernità, posteriore alla fine della Guerra Fredda. A partire 

da questa crisi, quindi, Mignolo conclude esprimendo la necessità di una 

geo-politica della conoscenza per capire la relazione tra storie locali ed il 

modo in cui il pensiero occidentale arriva ad ognuna di esse: “Tutte le storie 

locali esistenti fino al 1500 continuarono e continuano; però ognuna di 
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loro è collegata con l’espansione della storia locale d’occidente” (Ibidem: 

3).  

Questa geopolitica è definita dall’autore come Epistemologia di 

Frontiera: “Questa è niente di meno che la questione centrale dell’essere 

e del pensare di frontiera, nell’esteriorità del razzismo e del patriarchismo 

epistemologico imperiale, dentro il quale si sono fissate le regole della 

‘giusta conoscenza’, della bella vita, delle gerarchie razziali e sessuali della 

normativa eterosessuale, e della superiorità bianca. Per coloro che non 

sono disposti ad abitare la casa imperiale e si azzardano a re-esistere, 

l’epistemologia di frontiera è UNA opzione, che è anche l’opzione 

descoloniale” (Ibidem: 4). 

A questo punto, il prossimo brano è lo spunto per iniziare con la critica al 

pensiero subalterno: “Da parte sua, il termine ‘subalterno’, che come 

sappiamo fu coniato da Antonio Gramsci perché la nozione di proletariato 

non abbarcava la stratificazione sociale che lui vedeva e sperimentava 

direttamente, fu riportato al contesto dell’India da Ranajit Guha. Quando 

la categoria di subalternità arriva in India, ha un aspetto distinto al 

concetto di ‘subalterno’ italiano. (…) La categoria ‘subalterno’, tanto 

quando si riferisce a persone quanto a pensieri, è mal orientata. 

‘Subalternità’ è una categoria critica che permette mettere in rilievo 

classificazioni sociali gerarchiche, costruite nel discorso egemonico. 

Ciononostante, la categoria di ‘subalternità’ non fu proposta da coloro che 

si possono identificare come ‘subalterni’. L’enunciazione che sostiene il 

concetto di subalternità presuppone privilegi di classe e razziali (élite 

economica e/o intellettuale). Dopotutto, né Gramsci né Guha, né loro né le 

loro teorie, sarebbero mai identificati come ‘subalterni’. Entrambi 

appartengono alla élite intellettuale, italiana e indiana rispettivamente. 

Così, i subalterni, quando ci si riferisce a persone, o il subalterno, quando 
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ci si riferisce ad un pensiero, sono una realtà costruita dal pensiero 

egemonico” (Ibidem: 8).  

Dall’altra parte, analizzeremo la riflessione di Santiago Castro-Gómez. 

Inizieremo anche con un’intervista realizzata dal Gruppo di Studi sopra la 

Colonialità – Gesco, pubblicata nella rivista Tabula Rasa nel 2012. In 

questa intervista Castro fa una rassegna dettagliata dei principali testi che 

ha scritto e di quali sono i problemi epistemologici che si pone in ognuno di 

questi libri.  

L’autore distingue tre temi centrali della colonialità “che non si possono 

ridurre tra loro”: 

- La colonialità del potere: o la “dimensione economico-politica delle 

eredità coloniali”; 

- La colonialità del sapere: o “dimensione epistemica delle eredità 

coloniali”; 

- La colonialità dell’essere: o “dimensione ontologica delle eredità 

coloniali” (Castro-Gómez, 2012: 219). 

Analogamente, si potrebbe dire che i tre momenti teorici e prodotti centrali 

di Castro sono:  

1. La critica alla ragione latinoamericana 

2. La “hybris del punto zero” 

3. I tessuti onirici 

La critica della ragione latinoamericana si potrebbe presentare in 

questo modo:  

“Di fatto, il mio primo libro Critica della ragione latinoamericana è già un 

tentativo di spiegare i problemi che si originano dalla tensione seguente: 

come trovare  un’alternativa al falso dilemma universalismo-

particolarismo nel quale è rimasta intrappolata durante vari decenni la 

discussione attorno alla possibilità o meno dell’esistenza di una filosofia 

latinoamericana? Come pensare in e da circostanze locali concrete, senza 
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dover scegliere tra il cadere nell’universalismo astratto dei filosofi, o 

nell’autoctonismo latinoamericanista? (Ibidem: 213). 

Per Castro, le sue letture su Foucault possono interpretarsi come 

“mediazioni”:  

“Bisogna stabilire mediazioni teoriche e metodologiche, e questo fu 

precisamente ciò che mi permise di lavorare con la rete 

modernità/colonialità” (Ibidem: 214). 

Da parte sua, la hybris del punto zero è un’interpretazione di come si 

costituisce la colonialità del potere in Colombia, a partire dal XVIII 

secolo:  

“Avanzare verso una genealogia della colonialità del potere nella Nuova 

Granada del XVIII secolo è la proposta del mio secondo libro, La hybris del 

punto zero. Lì si mostrò come la colonialità del potere opera attraverso 

delle strategie e delle tecniche (per esempio, la codifica delle alleanze 

attorno alla “pulizia del sangue”) che non furono trattate da Foucault nei 

suoi studi. […] La caratteristica principale di questo dispositivo è la 

costruzione dello Stato come entità regolatrice di tutti i flussi sociali, la 

qual cosa portò ad una guerra senza quartiere contro i para-poteri che 

esercitavano l’egemonia nelle colonie: la Chiesa e il Creolato. Ciò che i 

creoli temevano di più alla fine arrivò: il progetto di centralizzazione del 

potere nelle mani dello stato e la conseguente espropriazione dei poderi 

patrimoniali. Il risultato di questo conflitto fu, tuttavia, il trionfo delle 

tecniche della colonialità del potere sulle tecniche moderne della ragione 

di stato. Risultato che avrebbe segnato, da quel momento in poi, le 

dinamiche sociali proprie di un paese come la Colombia” (Ibidem: 215-

216).  

Il suo terzo libro, Tessuti Onirici, prova a rispondere alla domanda su come 

si costituisce la colonialità dell’essere in Colombia:  
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“Lì volli indagare la maniera in cui nasce in noi il desiderio di essere 

moderni, di ‘progredire’, di conquistare un’esteriorità, di vincolarci alla 

società del lavoro. Per far ciò, proposi un’analisi genealogica del modo in 

cui il capitalismo diviene ‘esperienza’ in Colombia, e si inscrive 

molecolarmente nell’ambito della volontà e del desiderio, con relativa 

indipendenza dalla sue manifestazioni propriamente ‘molari’ (il 

colonialismo, l’imperialismo, lo stato, ecc.). L’emergere della società di 

massa negli anni Venti e Trenta, con la conseguente nascita di alcune 

tecniche di assoggettamento basate nel governo del desiderio e della 

volontà è, allora, il tema centrale di questo libro” (Ibidem: 216). 

Il pensiero di Castro è un tentativo di fare una bozza di panorama dello stato 

attuale dei modi di pensare la filosofia latinoamericana; è curioso, da un 

lato, che la sua teoria sia derivata dal pensiero foucaultiano e dalla lettura 

che questi fa di Nietzsche, oltre a discendere chiaramente anche dal 

pensiero di Derrida. Per esempio, insiste nel vedere il problema del potere 

da “una dimensione tragica”, e annota:  

“Non credo che il potere possa essere visto solo nei termini di una relazione 

di dominazione tra oppressori e oppressi, tra il centro e la periferia, tra il 

nord ed il sud, ecc. Il potere è molto più che sola dominazione a un livello 

molare” (Ibidem: 222). 

Tuttavia, questo sarebbe il momento giusto per segnalare che una delle 

ipotesi che proviamo a sostenere nella presente tesi è che l’influenza di 

pensatori di taglio occidentale non dovrebbe costituire, per i pensatori della 

periferia, una limitazione. Sarebbe a dire, il dovere di preoccuparsi di non 

essere influenzati, in una situazione in cui, come si è spiegato, è 

letteralmente impossibile non costruire l’identità in una maniera 

interstiziale, è una forma di riduzione del pensiero che ci potrebbe dare una 

spiegazione. Permettere tale riduzione sarebbe un’altra forma di operare 

quest’auto-forclusione della quale Spivak sta parlando.  



 

185 

Nell’analisi del panorama della produzione filosofica contemporanea, 

Castro-Gómez contribuisce a un libro dal titolo La Filosofia 

Latinoamericana come Ontologia Critica del Presente. Nel suo capitolo, 

intitolato Temi e Motivi per una Critica della Ragione Latinoamericana, 

egli sostiene:  

“In America Latina, negli anni ’90, gli studi culturali hanno accentuato 

l’ibridità e ambivalenza del pensiero. La sfida del pensare all’America 

Latina dalla prospettiva di una visione non-normativa ha portato a 

risultati che sembrano certamente scandalosi ai puristi di destra e di 

sinistra: la gran maggioranza della popolazione in America Latina ha 

avuto accesso alla modernità – non tanto attraverso l’educazione ed i 

programmi colti delle avanguardie intellettuali, ma piuttosto attraverso 

le nuove tecnologie dell’informazione. In contrasto con ciò che si manifestò 

in Europa, il consolidamento della modernità culturale in America Latina 

non ha prodotto film, radio e televisione, ma al contrario è stata dovuta a 

questi mezzi di comunicazione. In questo senso, sarebbe giusto parlare di 

una ‘modernità periferica’, nella quale diversi tempi e differenti logiche si 

mischiano tra loro. […] L’avventura teoretica è, in ogni caso, simile a 

quella già intrapresa da Joaquín Brunner, García Canclini, Martín-

Barbero, Renato Ortiz, Santos, Walter Mignolo e molti altri: formulare le 

linea di fuga dal modello di pensiero moderno monopolizzante è 

equivalente a iniziare un safari attraverso la terra incognita del presente 

che ci fa cittadini dei tempi contemporanei” (Ibidem: 69 – 70). 

Castro-Gómez mi ha aiutato ad incontrare un altro concetto che in seguito 

avrei ritenuto fondamentale, cioè il concetto di “transmodernità” di Enrique 

Dussel:   

“Mira precisamente ad un’articolazione tra differenti teorie critiche 

provenienti da diverse parti del mondo. (…) La critica di cui parla Dussel 

mira ad una situazione di carattere globale e non più solo regionale. 
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Allora, direi che la categoria della ‘transmodernità’ serve a dare quel salto 

verso un’articolazione globale di teorie critiche, che è necessaria per capire 

che non si tratta più di pensare ‘latinomericanamente’, perché in tutto il 

mondo siamo di fronte allo stesso problema, che sarebbe la 

‘mercantilizzazione’ della vita quotidiana sotto l’egida delle tecniche 

neoliberali di governo” (Castro-Gómez, 2012: 18). 

In un libro curato da Eduardo Mendieta – La Filosofia Latinoamericana: 

correnti, questioni, dibattiti – Dussel partecipa con un articolo dal titolo La 

Filosofia in America Latina nel Ventesimo Secolo: Problemi e Correnti di 

Pensiero, nel quale afferma:  

“La coscienza dei fondatori è stata divisa da una ‘mancanza di 

concentrazione’, per usare un’espressione di Miro Quesada: <I 

latinoamericani che si dedicano all’attività filosofica potrebbero capire ciò 

che leggono. Ma potrebbero allo stesso tempo non fornire una spiegazione 

completa di ciò che non comprendono.> Essi vivevano in un mondo non-

europeo, ma riflettevano una filosofia per la quale la realtà era europea. 

Questa ‘mancanza di concentrazione’ ha reso ambigua la riflessione 

filosofica dell’America Latina. […] Dopo il XIX secolo, con la nascita dei 

movimenti anarco-sindacalisti ed in contatto con la Prima e la Seconda 

Internazionale, il pensiero socialista, e in seguito quello marxista, è 

emerso con Juan B. Busto. Jose Carlos María Tegui formulò la versione 

più creativa del marxismo negli anni Venti; poco dopo, anche Cesar 

Guardia Mayorga divenne noto come marxista; il frontismo e la Seconda 

Guerra Mondiale indebolirono il movimento. La Rivoluzione Cubana ebbe 

un gran impatto su tutti i filosofi latinoamericani, negli anni Sessanta; 

Adolfo Sánchez Vázquez la elevó alla statura di ‘problematica’ durante un 

periodo nel quale regnò l’Althusserianismo” (Dussel, 2003: 12). 

È interessante notare come Castro-Gómez estende un vincolo con 

Habermas, perché, come abbiamo segnalato già nell’introduzione del 
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presente lavoro, la formulazione di Habermas sulla frammentazione 

politica non è distante da ciò che i pensatori post-coloniali, o quelli del 

movimento subalterno, stanno proponendo. Castro-Gómez segnala, nel suo 

articolo dal titolo Geografie post-coloniali e trans-localizzazioni narrative 

del ‘latinoamericano’, la critica al colonialismo in tempi di globalizzazione, 

che appare nel libro Approcci sulla Post-modernità in America Latina 

(Castro-Gómez, 1998): 

“Con l’enfasi che pone sui meccanismi di colonizzazione interna e 

transnazionale, Habermas segnala un problema che è stato trattato 

recentemente, da altre prospettive, da teorici come Edward Said, Homi 

Bhabha e Gayatri Spivak: il colonialismo non è qualcosa che influisce 

negativamente solo su alcuni paesi, gruppi sociali o individui del ‘Terzo 

Mondo’, ma è piuttosto un’esperienza globale condivisa, che conviene 

tanto agli antichi colonizzatori, tanto agli antichi (o nuovi) colonizzati” 

(Ibidem: 155). 

In questo stesso articolo, Castro-Gómez fa riferimento a Walter Mignolo 

con le seguenti parole:  

“Anche Walter Mignolo vuole articolare una critica all’autorità del canone 

che definisce quali sono i territori della verità della conoscenza su ‘America 

Latina’ nelle università nordamericane. Tuttavia, a differenza di altri 

membri del Gruppo Latinoamericano di Studi Subalterni, che assumono 

più o meno acriticamente il modello indiano di teorizzazione post-

coloniale e lo utilizzano poi per studiare situazioni coloniali in America 

Latina, Mignolo pensa che tale modello corrisponda a un locus specifico, 

ancorato alle eredità coloniali britanniche dell’India. Per questo motivo, 

invece di convertire le teorie post-coloniali indiane in un modello 

esportabile ad altre zone periferiche, cadendo in questa maniera in un 

‘colonialismo terzomondista’, si tratta di indagare su che tipo di sensibilità 

locali resero possibile il sorgere di teorie post-coloniali in America Latina. 
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La domanda cui vuole rispondere è se, analogamente a ciò di cui si sono 

resi conto i post-coloniali indiani, anche in America Latina sono esistite 

teorie che sovvertono le regole del discorso coloniale partendo dalle 

eredità coloniali spagnole” (Ibidem: 169). 

Allora, secondo Castro-Gómez, il contesto in cui sorgono le teorie post-

coloniali è il seguente:  

“Quando Mignolo parla di ‘teorie post-coloniali’, si riferisce in primo 

luogo, ed in maniera analoga a Beverley, ad una insubordinazione dei 

segni del discorso coloniale, così come questo è prodotto dall’accademia 

nordamericana. La rilevanza politica di tali teorie all’interno della 

‘macchina educativa’ ha le sue radici nel fatto che queste contribuiscono a 

de-legittimare quei paradigmi universalizzanti definiti dalla modernità, 

dove le pratiche colonialiste europee apparivano come elementi ‘esteriori’ 

e, esattamente per questo motivo, irrilevanti per i processi moderni di 

costituzione del sapere. Questa forma di pensare è particolarmente legata 

alla distribuzione ideologica della conoscenza nelle scienze sociali e nelle 

materie letterarie, che va unita alla ripartizione geopolitica del pianeta in 

tre ‘mondi’, fatta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adottando la teoria 

della divisione geopolitica del lavoro intellettuale, sviluppata da Carl 

Pletsch, Mignolo pensa che tra il 1950 ed il 1975, cioè giusto quando inizia 

la ‘terza fase di espansione del capitalismo’, l’enunciazione e la produzione 

dei discorsi teorici era localizzata nel ‘Primo Mondo’, nei paesi sviluppati 

tecnologicamente ed economicamente, mentre i paesi del ‘Terzo Mondo’ 

erano visti unicamente come recettori del sapere scientifico” (Ibidem: 169). 

Una parte molto interessante di questo testo è quella che fa riferimento alla 

lettura del problema dell’identità:  

“Abbiamo visto che tanto John Beverley quanto Walter Mignolo intendono 

la propria attività teorica come una strategia politica tendente a 

sovvertire l’immagine dell’America Latina che è riprodotta dalle 
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istituzioni accademiche negli Stati Uniti. Perciò, il loro approccio teorico 

al colonialismo non riveste il carattere di un ‘discorso d’identità’ tendente 

a rappresentare gli interessi dei colonizzati. Al contrario, i due latino-

americanisti cercano di combattere a nome proprio la colonizzazione del 

mondo della vita che si produce in quelle località globali nelle quali vivono 

e lavorano: nell’apparato accademico degli Stati Uniti” (Ibidem: 172). 

Per concludere, vale la pena riprendere un testo di Henry Schwarz e 

Sangeeta Ray, Un Compagno per gli Studi Post-coloniali, nel quale ci 

troviamo di fronte ad idee che ci permetteranno di collegarci ai seguenti 

capitoli:  

“Rimane il fatto che lo stesso aggettivo ‘post-coloniale’ – come nel caso di 

tutti gli altri ‘post, per esempio ‘post-moderno’ – non ha una definizione 

stabile, ed è stato usato soprattutto per convenienza situazionale, più che 

per necessità. […] Gli Studi Post-coloniali localizzano lo studio accademico 

nell’occidente delle culture e dei contesti della decolonizzazione. 

Inevitabilmente, questi sono stati riscontrati, ad oggi, attraverso i 

paradigmi intellettuali prevalenti delle università occidentali. […] In 

questi luoghi esiste un forte sospetto tra molti studenti, così come tra le 

persone che hanno a che vedere con i processi coloniali, che il post-

colonialismo sia semplicemente un tentativo, fatto in mala fede dalle 

scuole accademiche occidentali, di fare ammenda per i suoi peccati di 

produzione di conoscenza al servizio dell’imperialismo” (Schwarz, 2004: 

5-6). 

Su Stuart Hall, Schwarz afferma:  

“Stuart Hall ha elogiato il paradigma post-coloniale, poiché offre 

l’opportunità di pensare ‘al limite’, al di là delle vecchie opposizioni, come 

quella del colonizzatore e del colonizzato, del coloniale e post-coloniale, 

dominato e liberato, Primo Mondo e Terzo Mondo. Il post-coloniale, 

argomenta, descrive trasformazioni del mondo ‘che non potrebbero essere 
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catturate meglio dentro un paradigma che assuma che tutti i principali 

cambiamenti storici sono veicolati da una logica di necessità e diretti ad una 

fine teleologica’(1996: 254)” (Ibidem: 6).   

Sarà giustamente l’eredità lasciata da Stuart Hall quella che analizzeremo 

nei capitoli finali della presente tesi.  
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9. Il dialogo fra pari: il pensiero subalterno 

Da parte di autori ormai classici, come Habermas, ma anche di autori della 

più recente corrente del South Global Movement, la diagnosi tratteggiata è 

quella di un sistema sociale in crisi. Tutti questi autori parlano di relazioni 

di potere che emarginano la maggior parte dei potenziali attori sociali. Di 

fronte a questa crisi, si propongono delle alternative. Habermas propone la 

ricostruzione del sistema sociale, in termini di azione comunicativa, e del 

sistema giuridico e politico, per riarticolare le diverse eticità presenti nel 

tessuto sociale frantumato. Santos, rappresentante del South Global, 

riconosce addirittura l'esistenza effettiva di un movimento che dal basso 

costruisce la globalizzazione contro-egemonica, e nei sui ultimi scritti si 

impegna nella costruzione di un sapere che la possa accompagnare, avendo 

già ipotizzato almeno due dei principi che la orientano: il principio di 

uguaglianza materiale e il principio di riconoscimento della 

differenza.  

Questo nuovo sapere, chiamato anche “studi cosmopoliti subalterni della 

globalizzazione", corrisponderebbe epistemologicamente alla “sociologia 

dell'emergente”, cioè allo studio di esperienze fragili che nel loro spirito 

costruttivo vengono spesso abbattute dal peso dell'egemonico. 

Con Gramsci, gli autori del South Global evidenziano che è necessario 

creare visioni alternative contro-egemoniche, capaci di supportare le 

pratiche quotidiane e le affinità sociali dei cittadini e dei vari gruppi sociali. 

È da sottolineare che queste visioni alternative devono erodere spazi della 

quotidianità, e in termini gramsciani ciò vuol dire proporre un nuovo senso 

comune.  

Gli Studi Subalterni fanno parte della presente tesi, nella quale si sostiene 

che la forma in cui essi si avvicinano alle azioni quotidiane e alla produzione 

di conoscenza nelle aree meno favoreggiate del mondo ha realmente il 

potere di diagnosticare e modificare le dinamiche nocive che si sviluppano 
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in tali zone. Il collegamento tra questi pensatori e coloro che si 

analizzeranno nei capitoli finali della presente tesi è chiaramente visibile: 

l'analisi del discorso, nelle sue differenti manifestazioni, nelle pratiche 

quotidiane ci riporterà alla categoria di egemonia, che è alla base, questa 

volta, dei lavori dei cultural studies, e alla possibilità di declinare queste 

categorie in campo cinematografico e, più genericamente, audiovisivo. 

(Tota, 1999; Pravadelli, 2000). 

Habermas si può includere tra i subalterni? No. Ciononostante, è molto 

interessante notare come, nel suo particolare stile e dal suo punto di vista, 

l’autore tedesco delinea l’idea di base che da origine al pensiero subalterno: 

la divisione tra il centro e la periferia non è solo transazionale; è, anche, 

intra-locale.  

In Problemi di legittimazione nel tardo capitalismo, Habermas inizia una 

fondamentale riflessione, che trova il suo sviluppo più rappresentativo in 

Teoria dell'Azione Comunicativa, in cui questi fa una descrizione 

trasversale del comportamento delle società contemporanee, affermando 

che le diverse eticità si riconoscono sempre meno nel linguaggio e nelle 

azioni istituzionali, scegliendo quindi di ritrarsi in nicchie private per 

difendere il proprio modus vivendi; preferiscono allontanarsi dalla sfera 

pubblica istituzionale e sviluppano un proprio linguaggio pseudo-

istituzionale. Il risultato: delle società completamente frantumate nella 

sfera privata, sempre più distanti dalla sfera pubblica, e inoltre non in 

comunicazione con il linguaggio istituzionale (Habermas, 1975; 1981).  

Secondo Habermas: 

“Nel lungo processo di colonizzazione del mondo della vita, il sistema 

sociale ha sostituito l'integrazione sociale con l'integrazione sistemica. La 

riproduzione simbolica del mondo della vita si è vista perturbata, e sono 

sempre più frequenti i fenomeni di freddezza e disumanizzazione. Anche 
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se la società percepisce questi fenomeni come patologie, queste sono 

inevitabili risultati del processo di modernizzazione.   

L'integrazione sociale così concepita confonde la sfera privata con la sfera 

pubblica, e lo scambio fra mondo della vita e sistema scorre attraverso il 

soggetto-consumatore e il soggetto-cittadino, nessuno dei quali è più 

umano, ma soltanto un mezzo. 

Di fronte allo spazio dell'opinione pubblica politica, l'individuo perde la 

capacità di dare un orientamento unitario alla sua vita. In questo stadio 

avanzato del capitalismo, c'è un confronto fra la dinamica evolutiva 

(mondo della vita) e la logica evolutiva (sistema) dell'integrazione sociale.  

Questa colonizzazione riduce le relazioni di scambio fra le due sfere, cioè 

fra l'essere umano e i sistemi creati dall'umanità per la sua auto-

soddisfazione, a un rapporto di dominio, nei cui limiti i soggetti si trovano 

costretti ad iniziare una pseudo-relazione con il sistema, nei termini in cui 

la logica del sistema la impone loro e contro le proprie necessità, 

aspirazioni e progetti alternativi, e senza possibilità effettive di contestare 

tale relazione e di originare cambiamenti strategici sostanziali nella 

dinamica auto-referente del sistema.  

Così, tutte le forme di scambio fra sistema e mondo della vita sfociano in 

una frantumazione della coscienza quotidiana, la massima espressione 

della colonizzazione del mondo della vita, che si manifesta in una cultura 

scettica e disincantata, in fenomeni di frustrazione e in un sapere 

intersoggettivo che rimane diffuso e sottomesso a una falsa coscienza 

supportata e per una cultura di esperti, ugualmente alienata dagli ambiti 

mondo-vitali” (Mejía, Cuéllar, 2003: 40-41). 

Nel 1992, accettando le critiche di Alexy, secondo il quale non è realistico 

pensare alla ricostruzione del mondo della vita con le categorie dell'azione 

comunicativa, come se si potesse prescindere dal sistema giuridico, 

Habermas propone in Between norms and facts una ri-articolazione della 
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concezione di Democrazia. Qui, Habermas descrive i sistemi sociali con la 

metafora della tensione centro-periferia, in cui il centro corrisponde alle 

istituzioni politiche centrali, e la periferia alle diverse eticità formatesi dopo 

il processo di colonizzazione del mondo della vita. Tra il centro e la periferia 

si trovano le forme istituzionali non centrali (locali, amministrative, e la 

società civile organizzata), la cui funzione è articolare non solo i discorsi, 

ma anche i linguaggi centrali e periferici. 

Letta in termini propositivi, la diagnosi di Habermas può essere tradotta 

nella seguente domanda: “In società altamente frammentate, in cui ogni 

eticità crea una propria nicchia, con codici propri che non entrano in 

contatto con gli altri, come si può riarticolare il tessuto sociale?”. 

Habermas, chiaramente, sta pensando alla descrizione e riarticolazione 

delle democrazie liberali occidentali, ma la metafora descrittiva del centro-

periferia del sistema sociale non è esclusiva della sua teoria.  Già dal 1979 

Immanuel Wallertstein, formulando la teoria del sistema-mondo, ha 

criticato la natura disuguale del capitalismo globale, che per funzionare 

colloca necessariamente alcuni paesi al centro, altri nella semiperiferia, ed 

altri nella periferia, con un livello di mobilità molto scarso (Wallerstein, 

1979). Sulla stessa linea, molto familiare al pensiero subalterno in generale, 

più recentemente ha preso forma la corrente del South Global Movement, 

che ha fra i suoi principali rappresentanti Boaventura de Sousa Santos.  

In questo e nel prossimo capitolo, ci avvicineremo agli studi subalterni in 

generale ed a Boa in particolare.  
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CONTESTO: 1992 – AMERICA LATINA 

(JOHN BEVERLEY/JAVIER SANJINES) 

- Forte critica alle dinamiche accademiche che riproducono la subalternità. 

- Dialogo con il postulato di Stuart Hall sull’ “aspetto politico”, che seleziona 

le discipline e le tendenze teoriche, secondo il concetto di dinamica binaria 

del potere 

Stuart Hall 

“L’aspetto politico” 

Esortazione da parte della sinistra 

organizzata o de la inteligentia culturale 

Nelly Richards 

- Particolarità 

delle dinamiche 

culturali nelle 

dittature del Cono 

Sud (Chile) 

Walter Mignolo 

- “La idea di 
America 
Latina” 

- Il mito della 
modernità 

 

Nestor Garcia 

Canclini 

- Ibridazione 

- Consumatore/ 

Cittadino 

-Temporarlità della 

Modernità in America 

Latina 

STUDI VISUALI 

CRITICA 

CULTURALE 

STUDI 

POST-

COLONIALI 

STUDI 

CULTURALI 

CONDIVIDONO 

TERRITORIO CON 

CONTESTO: 1981 – INDIA (RAHAJIT GUHA) 

Scrittura della storia/ Della resistenza dei subalterni ad agire per 

la ri-definizione del potere (classi sociali)  

AUGE NELL’ ACCADEMIA 

CONTEMPORANEA 

CONTESTO: INIZI DEL XX SECOLO / ITALIA 

Concettualizzare la dinamica di vita dei contadini ORIGINE: ANTONIO GRAMSCI 

STUDI SUBALTERNI 
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MANIFESTO INAUGURALE DEL GRUPPO LATINOAMERICANO DI STUDI SUBALTERNI 

Fonte: http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/manifiesto.htm 

I) INFLUENZA PRINCIPALE: IL SUBALTERNO NEGLI 

STUDI 

LATINOAMERICANI 

Prima tappa: 1969-1968 
Influenza della Rivoluzione Cubana 

 

 “La Rivoluzione Cubana rappresentò un recupero parziale dell’impulso al subalterno, particularmente grazie 
all’accento posto sul problema del carattere non-europeo (o post-europeo) dei soggetti sociali in America Latina, nel 
contesto della descolonizzazione, opponendosi in questo modo al primato della storiografia eurocentrica e ai 
paradigmi culturali imposti”. 

 Il concetto di popolo come “massa lavoratrice” si convertì nel nuovo centro della rappresentazione. Tra i risultati più 
importanti di questo cambio (epistemologico) nella sfera culturale troviamo i documentali della Scuola di Santa Fé 
creata in Argentina da Fernando Birri, i film del Nuovo Cinema Brasiliano e del ICAIC cubano, il concetto di “cinema 
popolare” sviluppato in Bolivia da Jorge Sanjinés e il gruppo Ukamu, il “teatro di crezione collettiva” in Colombia, il 
teatro Escambray a Cuba e movimenti affini negli Stati Uniti, come il teatro contadino”. 

 

II) PERIODIZZACIONE: 
 
“Vorremmo descrivere per sommi 
capi la relazione tra l’emergere 
degli Studi Latinoamericani e il 
problema della 
concettualizzazione della 
subalternità en termini di tre 
grandi tappe, dal 1960 ai giorni 
nostri”. 
 

ESSERE ATTIVO, PER 

DETONARE PARADIGMI 

DISCIPLINARI E 

STORIOGRAFICI “L’articolo inaugurale di Guha nel primo volume della serie Studi Subalterni, pubblicata dal gruppo 

all’inizio del 1982, mostra la pretesa centrale del progetto: spostare i presupposti descrittivi e causali 

utilizzati dai modelli dominanti della storiografia marxista e nazionalista, per rappresentare la storia 

coloniale sud-asiatica  (Guha 1988:37-43). Nel suo libro del 1983, Aspetti Elementari dell’Insurgenza 

Contadina, Guha critica la parzialità degli storiografi che, nei loro resoconti dei fatti, privilegiano quei 

movimenti insurgenti che dispongono di agende scritte e di programmi politici definiti teoricamente. 

Questa insistenza nella scrittura, secondo Goha, rivela il pregiudizio delle èlites nazionali e straniere che 

costruirono la storiografia sud-asiatica”.  

http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/manifiesto.htm
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Seconda tappa: 1968-1979 

 

- Crisi della Rivoluzione Cubana/ Morte del Che 

- Apparizione degli studenti come attori politici 

- Irruzione del post-strutturalismo francese 

- Nuova Sinistra (U.S.A.)/ Maggio francese 

- Pratiche culturali: “Le pratiche culturali che accompagnarono queste insurrezioni si riassumono in America Latina nella 

figura di Violeta Parra, e nel movimiento della nuova cantautoria latinoamericana (...) Politicamente, il movimento si 

caratterizza, da un lato, come un conflitto “generazionale” tra le élites o i settori medi euna nuova classe sociale amorfa, che 

gli studenti volevano rappresentare; dall’altro lato, come un’alleanza politica molto ampia tra movimenti popolari, come per 

esempio nel caso dell’Unità Popolare Cilena, con la figura di Allende. Nel campo della produzione culturale, l’emergere di 

forme documentarie o generi come la testimonianza spostò i parametri di rappresentazione,basati sull’attività di scrittori e 

delle avanguardie. A differenza dell’ambizione mostrata dai romanzieri del Boom, di “parlare per” l’America Latina, i soggetti 

subalterni rappresentati nei testi “testimonianze” si convertirono en una parte stessa della costruzione testuale. (...) 

Questa tappa marca anche l’introduzione in America Latina del post-strutturalismo francese, del marxismo gramsciano 

e della Scuola di Francoforte (...)” 
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Terza tappa: gli anni ottanta 

- Rivoluzione Sandinista 

- Emergere degli Studi Culturali nell’accademia anglo-americana 

- “Le parole-chiave furono “cultura”, “democratizzazione”, “globalizzazione”, e alcuni “post” (post-

marxismo, post-modernismo, post-strutturalismo)”.  

- “In concordanza con l’emergere di progetti come il Gruppo di Studi Subalterni o il Centro di Studi Culturali 

di Birmingham, diretto dal jamaicano Stuart Hall, i latinoamericanisti iniziarono a criticare il persistere dei 

sistemi coloniali o neo-coloniali di rappresentazione in America Latina (cf. Rama, 1984)”. 

 

Sarebbe appropriato, pertanto, concludere questa rassegna sui vincoli tra gli Studi Latinoamericani 
e il problema della subalternità con due osservazioni:  

 Il progetto di creare un Gruppo Latinoamericano di Studi Subalterni, esattamente come lo 
stiamo proponendo, rappresenta solo un elemento, anche se certamente cruciale, dentro il 
campo emergente e molto più ampio degli Studi Culturali Latinoamericani; 

 Nella nuova situazione di globalizzazione, il significante “Latinoamerica” si riferisce ad un 
insieme di forze sociali all’interno degli Stati Uniti, che si sono convertite già nella quarta o 
quinta (tra venti) nazione ispanofona più grande del mondo. 
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IL SUBALTERNO NEGLI STUDI 

LATINOAMERICANI 

iii) Concetti di base e strategie 

“La nuova economia politica globale porta con sè la 

necessità concettuale di de-costruire i paradigmi della 

nazione e dell’ indipendenza, il che spiega i recenti 

cambi nella terminologia propria delle scienze sociali” 

NAZIONE  NAZIONALE 

- “A parte che concettualizzare la nazione come 

un espazio duale (élites metropolitane/élites 

creole; élites creole/gruppi subalterni), lo 

studio della subalternità in America Latina 

include altre dicotomie strutturali”. 

- “Chiamare in causa il concetto di nazione 

equivale, a sua volta, a mettere in dubbio 

determinate rappresentazioni “nazionali” delle 

élites e dei gruppi subalterni. 

“La de-nazionalizzazione è allo stesso tempo 

limite e il principio del nostro progetto (...). 

Non solo non possiamo più operare 

esclusivamente con il prototipo della 

nazionalità, perchè il concetto stesso di 

nazione, legato al protagonismo delle élites 

creole nel loro sforzo di dominare o gestire altri 

gruppi sociali, ha oscurato sin dall’inizio la 

presenza e la realtà dei soggetti subalterni nella 

storia latinoamericana”. 
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SUBALTERNITÀ 

- “Il subalterno appare allora come un soggetto “migrante”, nelle sue stesse rappresentazioni così come nelle diverse 

nature dei suoi patti con lo stato-nazione. 

- Questa insistenza nel guardare il subalterno dal punto di vista della post-modernità non significa che si debba 

rifiutare di seguire le tracce lasciate da egemonie culturali precedenti nella formazione del subalterno e delle élites 

locali corrispondenti. Possiamo trovare il subalterno solamente nei fili che legano antiche pratiche socio-culturali, 

epistemologiche e gestionali, nell’ibrido storico di mentalità culturali e nei patti contingenti che si stringono ogni 

volta che ci si ritrova in una situazione di transizione”. 

- “Rappresentare la subalternità in America Latina, qualsiasi sia la forma in cui questa appare (nazione, impresa, 

luogo di lavoro, casa, settore informale, mercato nero), trovare il locus in cui essa parla in qualità di soggetto politico 

e sociale, ha bisogno di un’esplorazione dei confini dello stato”. 
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Durante la mia ricerca, il pensiero di John Beverley si è rivelato come 

un condensatore del pensiero subalterno in tutto il mondo e del suo 

perfezionamento in contesto americano. La presentazione che 

faremo in questa sede si concentra principalmente nel suo libro 

Subalternità e Rappresentazione. Questioni nella Teoria Culturale 

(Beverly, 1999), e farà riferimento ad altri articoli sparsi. Si renderà 

visibile, qui, come il suo pensiero prese forma dentro al Gruppo 

Latinomericano di Studi Subalterni.  

Uno dei punti fondamentali del pensiero di Beverly è l’importanza 

degli Studi Subalterni come risposta anti-egemonica ad altre 

dinamiche simili, che sorgono contemporaneamente agli stessi, però 

che, nonostante alle critiche fatte verso il discorso della modernità, 

si sono col tempo istituzionalizzate lentamente, fino a convertirsi in 

teorie “ufficiali” del discorso contemporaneo, come fu il caso degli 

Studi Culturali, o della Teoria Post-coloniale.  

È molto importante segnalare che l’inquietudine principale del 

presente capitulo sugli Studi Subalterni, in sintonia con il pensiero 

di Guha, gira attorno al problema della scrittura della storia. Tanto 

per Beverley quanto per Javier Sanjinés (altro teorico “forte” del 

gruppo), è hiara la distanza presa con il modo in cui si è costruito il 

discorso sul “nazionale” in America Latina, prendendo come punto 

di partenza il potere politico nelle mani dei creoli colti, il cui 

paradigma cultural è Europa. Libri come La Città Letterata, scritto 

da Angel Rama prima di morire, nel 1982, permettono di 

comprendere che il modello culturale y/o avanguardista che si è 

istituzionalizzato è quello occidentale e che, pertanto, le storie 

subalterne saranno sempre viste come “storie-altre”, scritte da un 
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cittadino latinoamericano “illuminato”, le cui esperienze personali 

mantengono una certa distanza dalle realtà locali (un chiaro esempio 

di ciò è il Boom del decennio degli anni ’60).  

Beverly ha fatto un grande sforzo per descrivere il dialogo proposto 

dal gruppo Latinoamericano di Studi Subalterni, con altre correnti 

di pensiero simili; oltre ad essere critico verso le dinamiche 

accademiche che dal pensiero critico stanno riproducendo nuovi 

pensieri egemonici, che prendono esageratamente le distanze dai 

principi di scrittura delle ben note “storie-altre”, o che mantengono 

il racconto onnisciente dell’accademico. In gran parte del libro, egli 

segnala come questo tipo di “vizio” difenda la sinistra organizzata o 

la intelligentia culturale come agenti attivi idonei per cambiare lo 

stato di cose politico, pero se così è, il subalterno rimane tale, visto 

che è l’accademico o l’ “illuminato” colui che finisce per enunciare il 

suo nome.   

Nell’introduzione del libro citato, per esempio, afferma:  

“Come si potrebbe affermare di rappresentare la conoscenza, 

allora, quando quella conoscenza è essa stessa coinvolta nell’ 

‘alterità’ del subalterno?” (Ibidem: 2). 

Il libro è diviso in sei capitoli, nei quali si sviluppano tali postulati. I 

capitoli due e tre hanno un carattere particolare, quello di case study 

sulla scrittura dei racconti subalterni: nel primo testo, La Città 

Letterata di Angel Rama entra in conflitto con i modi di scrivere la 

storia della ribellione di Tupac Amaru; nel secondo, Beverly si ferma 

ad analizzare la autobiografia di Rigoberta Menchú, criticando che, 

nonostante ella si sia proposta come soggetto subalterno, il suo 
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racconto va oltre la possibilità di narrare la storia del suo popolo, ed 

impone più che altro la sua storia personale.  

I brani seguenti possono essere utili per spiegare la posizione di 

Beverly sugli studi subalterni: 

“Vediamo gli Studi Subalterni come ‘una strategia per i nostri 

tempi’, prendendo in prestito una frase di Spivak. Nel definire il 

raggio storico del nostro progetto, allora, abbiamo posto in 

evidenza non solo i periodi coloniali e nazionali, ma anche gli effetti 

dell’egemonia neo-liberale ed economica, e della globalizzazione 

comunicazionale, in America Latina negli anni Ottanta.  Abbiamo 

concepito gli Studi Subalterni come un intervento fatto lungo la linea 

divisoria che produce dominazione e subordinazione non solo nel 

passato, ma anche nel presente” (Ibidem: 7). 

“Gli Studi Subalterni non sono, quindi, solo una nuova forma di 

conoscenza accademica; devono essere anch un modo per 

intervenire politicamente in quella produzione, dalla parte del 

subalterno” (Ibidem: 28).  

“Ho osservato, nella mia introduzione, che le circostanze che hanno 

portato me, ed altri, a rivalutare la nostra opera in direzione degli 

studi subalterni, includevano un crescente senso di inadeguatezza 

verso i paradigmi della pratica politico-letteraria di sinistra, nella 

quale molti di noi si sono formati. Nel campo del Criticismo 

Latinoamericano, il più influente tra questi paradigmi fu, senza 

dubbio, quello costituito dall’idea di ‘trans-culturazione narrativa’, 

di Angel Rama, che continua ad essere simile ad una forma 

latinoamericana di quel tipo di alto modernismo post-coloniale….”  

(Ibidem: 43). 
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L’analisi di Guha e Spivak fatta da Beverly riflette due cose 

importanti sulla condizione espitemologica degli studi subalterni: la 

prima, che la distanza tra gli studi post-coloniali e quelli subalterni 

non è affatto grande; la seconda, che quei limiti epistemologici non 

sono una preoccupazione per il subalterni. Sarebbe a dire, i 

subalterni affermano di voler capovolgere la forma di produzione di 

pensiero dell’area geopoliticamente definita come subalterna e, 

come conseguenza, di volere che la produzione dei subalterni sia 

considerata un dialogo tra pari.  

“Il progetto di Guha è quello di recuperare o di rappresentare il 

subalterno come un soggetto della storia – ‘un’entità la cui volontà 

e ragione abbia costitutito la pratica che prende il nome di 

ribellione’ – partendo dall’ammasso di discorsi documentarî e 

storiografici che negano al subalterno quel potere d’azione. […] 

Quale sarebbe lo scopo, dopotutto, del rappresentare il subalterno 

come subalterno? Gli Studi Subalterni non trattano né il mondo 

contadino, né il passato storico. Appaiono, e si sviluppano, come 

una pratica accademica in un contesto contemporaneo, nel quale la 

globalizzazione sta producendo nuovi modelli di dominazione, e di 

sfruttamento e rafforzamento dei modelli antichi” (Ibidem: 27-28). 

Da parte sua, su Spivak osserva:  

“Come nota Spivak, l’identificazione fatta da Guha delle persone e 

del subalterno è il prodotto di ciò che, in effetti, non è altro che una 

sottrazione, e non un’identità positiva interna alle persone-in 

qualità di-subalterni” (Ibidem: 88). 

“L’opera di Spivak rappresenta un altro grande sforzo per 

articolare, attraverso il mezzo della de-costruzione, le conseguenze 
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degli studi subalterni per la teoria culturale e la politica. […] Il 

risultato per Spivak è che una politica subalterna può esistere solo 

dentro un processo di continuo movimento/ decostruzione, che 

sovverta i binari costitutivi coloniale/nativo, 

subalterno/dominante, dentro/fuori, moderno/tradizionale” 

(Ibidem: 100-102). 

Un’altra forma di concepire qual è il proposito del movimento 

subalterno, è revisare quali sono le sue dispute principali, o le 

critiche nei confronti di altri autori o altre pratiche. Si presenta, per 

esempio, una discussione con Florencia Mallon – il cui testo si valuta 

in una sezione posteriore della presente tesi – nella quale Beverly 

afferma:  

“Forse la critica più puntuale del Gruppo Latinoamericano di Studi 

Subalterni è stata introdotta dentro dello stesso campo degli studi 

subalterni. Mi riferisco al saggio di Florencia Mallon, La sfida e il 

dilemma degli Studi Subalterni latinoamericani, nel diario di 

testimonianze della Professione Storica Americana. In questo 

saggio, Mallon spiega che il gruppo è troppo dipendente da ciò che 

si caratterizza come una decostruzione testuale derridiana. 

L’autrice propone, in alternativa, un modello di studi subalterni 

basato su un programmaa di ricerca empirica del ruolo dei gruppi 

subalterni nella formzione della società e della politica 

latinoamericane” (Ibidem: 19).  

E fin qui il tentativo di Mallón sembrerebbe non essere tanto 

differente da quello che sembra essere il tentativo comune di tutti i 

subalterni, incluso quello che io stessa difenderei nella presente 

dissertazione dottorale; però, Beverley nota brillantemente come 



 

206 

Mallón non si stia avvicinando alla pratica locale, ma alla sua 

narrazione nettamente personale su come vive la condizione 

subalterna:  

“Come ho fatto notare nell’introduzione, Mallón critica l’approccio 

del Gruppo Latinoamericano di Studi Subalterni, per essere troppo 

centrato sull’idea letterario-critica di decostruzione testuale. 

Comunque, l’autrice deve aver beneficiato anche lei in qualche 

modo dalla lettura decostruttivista – e forse dalla rilettura – del suo 

stesso testo. Il problema con il suo desiderio di accedere a voci locali 

non è tanto, come quello di Spivak, il fono centrismo – 

l’identificazione della presenza o verità subalterna con voce, come 

nella narazione testimoniale. Si tratta, piuttosto, del semplice fatto 

che la voce (e la scrittura) del subalterno non è presente come tale 

nella sua narrazione. In essa c’è solo la sua voce e la sua scrittura” 

(Ibidem: 39).  

Tale critica a Mallón come pensatrice si estende a un’attivista senza 

dubbio conosciutissima: Rigoberta Menchù. Certamente, la critica di 

Beverly non è diretta alla capacità della Menchù di portare a termine 

azioni trasformatrici, contro-egemoniche, emancipatrici; la sua 

critica si concentra sul suo “diario”. Per Beverly, il racconto di 

Rigobeerta Menchù sfugge totalmente al tentativo di rendere 

replicabile la sua esperienza, attraverso la narrazione, e di essere 

fonte di conoscenza compartita. Beverly sosterrà che la narrazione è, 

invece, eccessivamente eprsonale e che ciò diventa problematico:   

“Nel processo di costruzione della sua narrativa e di articolazione 

della sua persona attorno alla circolarità dello stesso racconto, la 

Menchù non diventa subalterna, nel senso di funzionare come un 
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‘soggetto della storia’. Ma le condizioni del suo diventare ‘non 

subalterna’, le sue scelte narrative, i silenzi, l’ ‘inflazione mitica’, la 

‘re-invenzione’, e così via, implicano necessariamente che ci siano 

versioni di ‘ciò che realmente è avvenuto’ che lei non rappresenta o 

non può rappresentare senza prima relativizzare l’autorità della 

sua ricostruzione” (Ibidem: 75).  

L’inquietudine di Beverly è di gran valore, in due sensi. Prima di 

tutto, evidenzia i pericoli che esistono per i pensatori subalterni 

autoritari o che non riconoscano il soggetto collettivo della storia. Il 

secondo, stabilisce un contatto con l’idea che le collettività 

subalterne, in un modo o nell’altro, finiscono per essere permissive 

nei confronti delle stessi dinamiche che le sottomettono.  

In questo senso, Beverly stende un ponte fino agli Studi Culturali, in 

particolare con la figura di Stuart Hall. Naturalmente, ai fini della 

presente tesi, questo collegamento risulta illuminante:  

“Quando Stuart Hall si riferisce a ciò che egli chiama ‘l’aspetto 

politico degli studi culturali’, allude al fatto o alla percezione 

diffusa che l’emergere degli studi culturali come progetto 

accademico fosse collegato alla sinistra politica, comunemente 

parlando, e ai nuovi movimenti sociali in particolare”  (Ibidem: 

104).  

“L’aspetto politico degli studi culturali, nel suo momento formativo, 

era cercare – e inseguito identicarsi con – forme di cultura che 

fossero inti-egemoniche. Come definirle? Secondo la logica binaria 

che è costitutiva dell’identità subalterna come tale, dovrebbero 

essere forme culturali che fossero una negazione dei valori borghesi 

e della cultura della classe media, perfino nelle loro accezioni più 
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avant-garde e/o politicamente ‘progressive’, rappresentate dal 

modernismo” (Ibidem: 106).  

 “Ciò dipende dal fatto che gli studi culturali, in parte, sono di per se 

stessi una conseguenza del impatto de costruttivista della cultura di 

massa capitalista sulle scienze umane, passando attraverso lo 

stesso processo di co-modificazione che l’ideologia estetica post-

modernista celebra (o diagnostica), nel senso di una rottura della 

distinzione tra ‘alta’ cultura e cultura di massa” (Ibidem: 109).  

Nel 2002, Beverly pubblicò un articolo dal titolo Persistenza del 

Subalterno (Beverly, 2002). Tale articolo, oltre a condensare alcuni 

dei punti precedentemente toccati, è scritto come una chiusura al 

Gruppo degli Studi Subalterni Sudamericani. Beverly mantiene la 

stessa posizione di Subalternità e Rappresentazione, però la 

particolarità del testo menzionato è che, oltre a situare il gruppo in 

un contesto accademico, lo situa anche all’interno di un dialogo con 

altre correnti simili nel dibattito contemporaneo. Ciò si deve 

soprattutto al fatto che l’articolo è parte di un’intervenzione fatta nel 

contesto dell’incontro della LASA (l’Associazione per gli Studi 

Latinoamericani). In quella sede l’autore prese parte a una tavola 

rotonda intitolata “Il Canto del Cigno degli Studi Culturali”, insieme 

a Walter Mignolo (Post-colonialismo), Nestor García Canclini (Studi 

Culturali in America Latina) e Nelly Richard (Critica Culturale). Il 

dibattito centrale fu attorno alla revisione dell’ “aspetto politico degli 

studi culturali”, proposta da Stuart Hall:  

“Secondo la concezione di Hall, il nucleo di questi progetti non è 

esattamente una chiara delimitazione epistemologica o di campo 
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disciplinare, ma principalmente una volontà o, magari, un 

volontarismo politico” (Ibidem: 50). 

La frase seguente sintetizza bene ciò che prova a fare Beverly con il 

testo:  

“Quello che studi subalterni, culturali e post-coloniali e, anche se in 

maniera differente, la critica culturale hanno in comune, è un 

desiderio di de-gerarchizzazione culturale” (Ibidem: 53). 

Il dilemma è che per l’autore, nella maggior parte dei casi tale “etica 

del sospetto” si è man mano istituzionalizzata a favore 

dell’accademico, e non dei soggetti che in realtà vorrebbe redimere. 

La sua critica a García Canclini consiste nel dire: 

“Per García Canclini, come è conosciuto, la dinamica delle culture 

popolari consiste nella ibridezza, più che nella subalternità. Noi, al 

contrario, volevamo segnalare che una dinamica di subalternità – 

di negazione subalterna, binaria – soggiaceva ancora nei 

processi di ibridazione o trasculturazione” (Ibidem: 50). 

D’altra parte, nella lettura che fa di Mignolo segnala:  

“Quello che i post-colonialistiintendono per colonialità del potere, 

come principio epistemico di organizzazione di popolazioni e 

territorialità che continua ancora nella modernità, è senza dubbio 

una delle forme principali di ciò che chiamiamo subalternità. 

Ciononostante, è una delle forme, non l’unica. […] Mi sembra che 

la prospettiva del subalternismo – sempre ancorata alla questione 

della disuguaglianza, non importa quale sia la sua natura o il suo 

punto d’origine – ha allo stesso tempo un raggio d’azione più ampio 

che gli studi post-coloniali, e corregge la loro tendenza a limitarsi 

ad una questione di guerra tra paradigmi disciplinari. […] Forse la 
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critica post-coloniale, nonostante la sua posizione di disillusione 

verso il modello dell’ ‘illustrazione’, condivide in qualche modo con 

la critica culturale questa re-territorializzazione della figura 

dell’intellettuale – e soprattutto l’intellettuale accademico – che è 

necessaria per rivelare le complicità e le complicazioni della 

colonialità del potere” (Ibidem: 51-52). 

Beverly, inoltre, ha pensato seriamente alla tensione tra subalternità 

e modernità. Nel suo articolo 

Subalternità/Modernità/Multiculturalismo (Beverly, 2010), 

l’autore fa un breve resoconto degli studi subalterni e della loro 

tensione verso il progetto della modernità:  

“Nell’immagine prodotta dal lavoro storiografico degli Studi 

Subalterni, alla quale allude Chakrabarty, il ‘subalterno’ è 

precisamente ciò che interrompe o disorganizza la narrazione 

paradigmaticamente moderna della transizione dal feudalismo al 

capitalismo, e delle tappe successive del capitalismo (mercantile, 

competitivo, imperialista, globale) viste come condizioni materiali 

per l’apparizione e maturazione tanto dello Stato-Nazione, quanto 

della società civile” (Ibidem: 24).  

“Gli studi subalterni e culturali, ed altre forme di pensiero sociale 

post-modernista, privilegiano l’attività dei cosiddetti movimenti 

sociali, che funzionano al di fuori dei parametri dello Stato e della 

politica formale. Come abbiamo visto, si concettualizza il 

subalterno in particolare come ciò che si trova non solo oltre o al di 

fuori dello Stato, ma anche, in un centro senso, contro di esso, la 

qual cosa resiste assolutamente a qualsiasi domanda egemonica. 

La storia subalterna è vista, allora, come una storia anti-moderna, 
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contraria alla narrativa della formazione, dello sviluppo e del 

perfezionamento dello stato-nazione” (Ibidem: 31).  

Come si è osservato in precedenza, uno dei testi più critici verso il 

gruppo latinoamericano di studi subalterni è quello di Florencia 

Mallón, La promessa e il Dilemma degli Studi Subalterni: 

Prospettive dalla Storia Latinoamericana. In questo libro, Mallón 

mette in discussione la presenza del modello decostruttivista 

nell’epistemologia dello stesso, e lista i modi in cui lo tale modello 

interpreta quello asiatico. Una questione fondamentale (confutata 

da Beverly nella citazione riportata in precedenza) è il riferimento 

che Mallón fa all’assenza dell’uso dell’archivio nella costruzione del 

racconto, nel quale suggerisce che, affinché si percepiscano tutte le 

altre voci, questo strumento non deve essere messo da parte.  Inoltre, 

vorrebbe che la missione degli studi subalterni trascendesse 

l’epistemologia a favore della politica.  

“Ciò era precisamente il fine ultimo della revisione proposta dal 

Gruppo di Studi Subalterni per la Storia indiana: dimostrare come, 

nella trasformazione politica che avveniva nella società indiana nel 

periodo coloniale e post-coloniale, i subalterni non solo abbiano 

sviluppato strategie proprie di resistenza, ma che abbiano inoltre 

realmente aiutato a raffinare e ridefinire le opzioni dell’élite” 

(Ibidem: 1494).  

“Se le tradizioni e pratiche subalterne si comprendono meglio, 

possono ancora servire come base per la costruzione di comunità 

politiche alternative che libereranno ‘la gente’. […] Come nel caso 

dell’opera di Gramsci, allora, l’impegno degli Studi Subalterni per 

il recupero della politica, della cultura e delle tradizioni di 
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resistenza subalterne, non è solo e semplicemente empirico, ma 

anche politico” (Ibidem: 1496).  

Comunque, è da prendere in considerazione, per la pertinenza con la 

traiettoria investigativa che la presente tesi ha seguito, la seguente 

critica alle letture teoriche fatte dal Gruppo Latinoamericano degli 

Studi Subalterni.  

“La combinazione tra Gramsci e Foucault, come è stata messa in 

pratica dl Gruppo di Studi Subalterni originario e da alcuni storici 

dell’America Latina, non ci da una sola, utopica e tecnocratica 

risposta ai dilemmi con i quali noi studiosi, attualmente, ci 

confrontiamo. Come mettono in chiaro le stesse opere degli studiosi 

subalterni, insieme ad altri, è facile privilegiare una tradizione ad 

un’altra, e tirarsi fuori, così, dalla sfida della contraddizione tra le 

due” (Ibidem: 1513).  

“L’opzione finale a cui ho fatto cenno, che nella mia mente è, 

potenzialmente, la più produttiva, combinerebbe i due lati del 

criticismo post-moderno, quello di Derrida e quello di Foucault, e li 

userebbe al servizio di un Progetto Gramsciano”.  

Il testo Una relazione di pensiero: la fine delle annotazioni 

subalterne su “Egemonia, Contingenza, Universalità: dialoghi 

contemporanei sulla sinistra” è un articolo di Alberto Moreiras 

pubblicato nel Quadrimestrale del Sud-Altlantico nel 2002 

(Moreiras, 2002). Si tratta di una recensione critica di 38 pagine ad 

un libro pubblicato da Judith Buttler insieme a Ernesto Laclau e 

Slavoj Zizek. Per noi il testo è di vitale importanza e va oltre alla 

innegabile importanza degli autori criticati. Il punto è che la critica 

principale che fa l’autore al libro Egemonia, Contingenza, 
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Universalità è quella dell’inutilità di dibattere sul fine ultimo de la 

subalternità, visto che questa è di fatto una condizione inerente alla 

storia e alla politica.  

“Come impossibilità logica: se rispondiamo ‘si, la subalternità può 

essere eliminata’, dovremo basare la nostra risposta sulla 

concezione che la subalternità sia un incidente storico, in altre 

parole, che non si sia alcuna condizione trascendentale o strutturale 

ad impedire la sua eliminazione. Negare la trascendentalità in 

questi termini deve, comunque, essere necessariamente presa come 

una posizione trascendentale. Così, la nostra posizione riguardo 

alla storicità radicale della subalternità deve sparire, per poter 

aprire la strada ad una piena de-trascendentizzazione della 

subalternità. Se rispondiamo ‘no, la subalternità è una condizione 

necessaria della storicità’, lo stesso ragionamento può considerarsi 

valido. La nostra posizione dovrebbe scomparire per poter 

garantire alla storicità tutti i suoi diritti; altrimenti, la nozione di 

storicità sarebbe internamente divisa dalla sua stessa ipotetuca 

necessita originaria e trascendentale” (Ibidem: 100).  

Insieme a John Beverly, Javier Sanjinés è uno dei teorici più 

importanti del gruppo latinoamericano. Sanjinés è di origini 

boliviane, e la maggior parte dei suoi testi sono case studies 

ambientati nel suo paese; nonostante ciò, essi offrono luci nitide 

sulle possibilità di scrittura della storia a partire dalla memoria 

subalterna, senza la necessità di denirirne i protagonisti come “altri”. 

Precisamente, il testo Mestizaje Upside Down (Sanjinés, 2002) 

prova a continuare sulla linea di quella visione al contrario (o 

all’inverso) della scrittura della storia, postulata anche da Beverley.  
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Sanjinés è evidentemente un critico della dinamica nella quale si 

sono costituite la nazioni latinoamericane, dominate da creoli 

“illuminati” che riproducono il discorso moderno, il modello di 

potere basato sull’idea di Stato e su un’idea di cultura colta, basata a 

sua volta su paradigmi occidentali.  

Nel testo analizzato, l’autore analizza una forma particolare 

d’ideologia politica degli indigeni Aymara: il Katarismo. Per arrivare 

a questo punto, l’autore inizia chiarificando ciò che per lui 

rappresenta il concetto di “mescolanza” (di culture, razze, ecc.):  

“La mescolanza fa un tentativo per imporre un ordine omogeneo su 

una totalità la cui coerenza interna è costruita verticalmente dalle 

strutture di potere. Illusoria o no, la costruzione di paradigmi è 

indispensabile per conoscere la realtà. […] La creazione del 

‘letterato’ di un simbolo mitico dell’ideale meticcio per la 

costruzione della nazione deve essere anche posizionato nel fluire 

della storia, e contrastato con la memoria collettiva delle passate 

insurrezioni indigene” (Ibidem: 39).  

Nello stesso senso:  

“Meticci-creoli erano anche molto inclini a concepire la relazione 

tra il centro e la periferia in maniere che diminuivano 

esclusivamente i loro stessi interessi sociali, come un’ ‘unità storica’ 

che potrebbe essere interpretata in maniera omogenea da ambi i 

lati del mondo capitalista, nonostante la disparità ed eterogeneità 

storico-strutturali esistenti. Sia la colonialità del potere che la 

dipendenza storico-strutturale implicano l’egemonia 

dell’Eurocentrismo, come geo-politica della conoscenza” (Ibidem: 

54).  
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Avendo ben chiaro tutto ciò, possiamo riassumere quello che il 

katarismo rappresenta per Sanjinés e la sua favolosa rilettura in 

chiave subalterna:  

“Il katarismo radicale non mira semplicemente a spostare la 

mescolanza. Piuttosto, come le insurrezioni contadine di cui 

parlava Ranajit Guha (1983, 36), il katarismo radicale fa un 

tentativo per distruggere o appropriarsi dei segni d’autorità di 

colore che dominano nella società, cioè, per essere un vero e proprio 

fattore di cambio radicale delle cose. Esso costituisce una rottura 

semiotica, violando il codice di base meticcio in base al quale sono 

sempre state governate le relazioni di dominio e subordinazione in 

Bolivia. Questo capovolgimento di ‘mescolanza’ indica una nuova 

posizione sulla conoscenza: lo spostamento dei pedagoghi e degli 

intellettuali meticci, nel loro controllo dell’educazione e della 

conoscenza dei valori” (Ibidem: 40).  

“La figura di El Malku, un capo Aymara che adotta una posizione 

politicamente marginale che impedisce la poche possibilità del 

katarismo di Cardenas, è particolarmente interessante in questa 

sede. Senza dubbio, El Malku è un esempio di come la subalternità 

si è evoluta in Bolivia, espresso da capi kataristi, che sono storici e 

socio-linguisti pienamente consapevoly della propria situazione 

coloniale. In questo senso, essi non sono solo ‘l’altro’, suscettibile 

alla rappresentazione meticcio-creola, ma anche l’ ‘altro coloniale’, 

profondamente consapevole della subalternità” (Ibidem: 41).  

“In questo senso, gli intellettuali Aymara pensano che la nazione 

come al di sotto dello Stato, e la loro memoria non necessariamente 

coincide con il tempo della storia eurocentrica” (Ibidem: 42).  
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La Subalternità dentro la “mescolanza ideale”: negoziando il 

“progetto letterato” con le arti visive (Sanjinés, 2000) è un testo che 

risponde alla critica avanzata da Florencia Mallon, analizzata in 

precedenza.   

“Nel suo saggio La sfida e il Dilemma degli Studi Subalterni 

Latinoamericani (1994) Florencia Mallon critica il progetto del 

Gruppo Latinoamericano di Studi Subalterni, per essere 

eccessivamente centrato sulla teoria letteraria e sulla de-

costruzione testuale. Questo criticismo è basicamente fuorviante 

perché, nei nostri tentativi di ripensare la colonialità, i critici 

letterari che partecipano all’investigazione sulla subalternità 

hanno sempre negoziato il loro stesso campo di lavoro con questioni 

che erano state poste dalle scienze sociali” (Ibidem: 323).  

“La subalternità si trova al polo opposto rispetto al prospettivismo 

cartesiano, e vede la realtà ‘al contrario’. Il corpo muscolare non è 

più enfatizzato, in questa nuova sensibilità. È l’ ‘invisibile’ natura di 

visceralità connessa al genere sulle questioni di origine etnico, nei 

dipinti contemporanei, che è il centro dell’epistemologia 

subalterna” (Ibidem: 336).  
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10. Boa: l’epistemologia del Sud. Categorie precise di 

risposta al contesto colombiano e alla necessità di 

generazione di pensiero contro-egemonico. 

Boaventura de Sousa Santos è stato nominato varie volte nel corso 

della presente tesi. Boa, come è conosciuto l’autore anche nel mondo 

accademico, è un portoghese il cui interesse per la periferia del 

mondo si riflette non solo nel suo percorso accademico, ma anche 

nella sua stessa vita. La sua visita in Colombia ha lasciato un’eredità 

molto stabile nelle Università e nei Centri di Ricerca nei quali lavorò 

o investigò. 

Il mio avvicinamento a Boa proviene in un primo momento dalla sua 

produzione colombiana, il cui centro epistemologico era la relazione 

tra il Diritto, la Globalizzazione e le Lotte Sociali. Nel 2007, 

nuovamente incontrai un testo di questo autore, questa volta curato 

dal colombiano Cesar Rodríguez, che si occupava di ri-pensare il 

diritto dal basso, a tutte le latitudini del mondo.  

Qui scoprii tre categorie fondamentali:  

 la sociologia dell’emergente (il sapere a partire dall’azione 

locale) 

 il principio di uguaglianza materiale (quando la 

disuguaglianza non condanna) 

 il principio di differenza identitaria (quando 

l’omogeneizzazione ci attacca) 

Fu allora che, grazie alla guida delle mie tutrici, si definì la chiave di 

lettura della mia tesi. Anche se rimase l’inquietudine che l’immagine 

potesse condurre a dinamiche di potere violente contro la periferia 
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del mondo, la definizione di “periferia” e di “subalternità” che Boa 

propone è, perdonatemi la redondanza, propositiva. Sarebbe a dire, 

c’è un progetto emancipatore che può compiersi attraverso questa 

forma di approssimazione all’azione sociale e alla conoscenza.  

Così, mi ritrovai a ricorrere la sua bibliografia. Ed incontrai nei testi 

che presento nelle pagine seguenti, la condensazione del pensiero 

subalterno che Boa rappresenta.  

Iniziamo con Il diritto e la globalizzazione dal basso. Verso una 

legalità cosmopolita (Santos, Rodríguez 2007), nel quale, secondo 

me, sono tratteggiate in maniera chiara le basi per le formulazioni 

che arriveranno nei testi degli anni successivi e che costituiranno la 

pietra angolare della rilettura dei visual studies che questa 

dissertazione cerca di fare. Che l’oggetto di studio principale di 

questo testo sia il sistema giuridico, non impedisce – anzi, per certi 

versi stimola – l’identificazione di una visione rivoluzionaria della 

concezione della conoscenza.  

“Siamo testimoni di un’abbondanza di proposte che chiedono la 

trasformazione o sostituzione delle istituzioni nazionali ed 

internazionali che supportano la globalizzazione egemonica. 

Queste proposte, canalizzate attraverso reti transnazionali, 

suppongono una sfida per la nostra immaginazione sociologica e 

giuridica, e rifiutano l'idea che non c'è alternativa alle istituzioni 

liberali.” (p. 7) 

Questa frase racchiude il problema di base al quale cerca di dare una 

prima risposta il libro curato da Santos e Rodríguez.  All'inizio del 

nuovo millennio assistiamo alla consolidazione del fenomeno della 

globalizzazione. Questo fenomeno ha radici in Occidente e nel Nord 
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del mondo. È un fenomeno liberale, gestito da un numero ridotto di 

attori potenti che lo impongono, ed ha conseguenze negative su una 

fascia molto più ampia di attori - ovvero, è un fenomeno egemonico 

nel senso gramsciano del termine. È soprattutto un fenomeno che 

viene “dall'alto”, come lo descrivono gli autori.  

Ma questo non vuol dire che non ci sia un modo di concepire questo 

fenomeno “dal basso”. C'è già una mobilitazione sociale, anch’essa 

organizzata in una rete transnazionale, che prova a contestarlo. E, 

dal momento che esiste un sapere (discipline, teorie) che descrive, 

giustifica o decostruisce senza proporre alternative al fenomeno che 

viene “dall'alto” , gli autori di questo libro hanno provato a produrre 

una teoria che, guardando al movimento di globalizzazione contro-

egemonica, descrivesse, analizzasse criticamente e decostruisse il 

fenomeno egemonico, proponendo però alternative “dal basso”. 

Per farlo, hanno seguito la logica che ispira i movimenti sociali che 

contestano gli effetti della globalizzazione: si sono serviti della 

ricerca empirica, che poi hanno cercato di tradurre in sapere 

condivisibile. Hanno guardato al locale, per poi iniziare un dialogo 

con il globale in rete. Il risultato è stata una collezione rigorosa - e se 

non altro stimolante - di esperienze provenienti da diversi luoghi del 

mondo che in un determinato momento diventano Sud, insieme ad 

un elenco propositivo di  categorie e strategie per progettare un 

sapere cosmopolita subalterno, che nel caso particolare di questo 

libro guarda al mondo del Diritto, ma di cui il Diritto è solo una 

frazione.  

Il contributo principale di questo libro sta nel presentare una 

particolare prospettiva dal basso sul Diritto e la Globalizzazione, la 
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quale viene illustrata empiricamente. La metodologia adottata è l’ 

“etnografia multilocale”: una combinazione di metodi qualitativi per 

esaminare i processi globali che determinano gli avvenimenti 

accaduti in luoghi diversi tra loro. La finalità di quest’analisi è di 

presentare, nel contesto della globalizzazione, il potenziale e i limiti 

delle strategie legate alle lotte politiche contro-egemoniche che 

hanno come asse principale il sistema giuridico. 

Il testo inizia quindi segnalando che il lavoro accademico esistente 

parte da una narrazione abbastanza convenzionale della 

globalizzazione e delle trasformazioni giuridiche globali. Questa 

narrazione caratterizza tali fenomeni come processi gerarchici 

(dall'alto) di diffusione di modelli economici e giuridici, dal Nord 

globale verso il Sud globale. In questa maniera, le opere accademiche 

si concentrano quasi tutte sulla globalizzazione delle aree giuridiche 

che coinvolgono gli attori egemonici più visibili (la cui visibilità si 

vede, dunque, rafforzata), come le aziende transnazionali (ET) e gli 

Stati del Nord. 

Davanti alle perplessità evidenziate dal movimento della 

globalizzazione contro-egemonica, resta ancora da affrontare il ruolo 

del Diritto e le sfide che questo movimento rappresenta per le teorie 

e le pratiche giuridiche. 

Nel libro di cui parliamo: 

 Si analizzano gli approcci accademici dominanti, e il modo in 

cui questi hanno reso invisibile  la resistenza di base popolare 

agli occhi delle istituzioni; si analizzano anche gli approcci 

che supportano forme giuridiche alternative. 
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 Si sviluppano i principi dell’approccio al Diritto e alla 

globalizzazione dal basso proposto dagli autori, che viene 

battezzato “legalità cosmopolita subalterna”. Gli autori 

sostengono che la legalità cosmopolita subalterna è una 

forma di teoria e pratica socio-giuridica in grado di 

comprendere ed approfondire l'azione ed il pensiero politici 

incarnati dalla globalizzazione contro-egemonica. 

Gli approcci accademici dominanti 

Nel numero crescente di studi empirici sul Diritto e la 

globalizzazione risaltano due grandi linee di ricerca. La prima è la 

copiosa opera accademica sviluppata intorno alla Global 

Governance, cioè al cambiamento del sistema giuridico dovuto 

all'erosione dello Stato e al decentramento delle attività economiche 

transnazionali. Questo approccio si concentra sulle espressioni non 

statali di regolamentazione sociale, in teoria più capaci di governare 

l’economia globale. La seconda linea di ricerca è quella del Post-Law 

and Development. La corrente denominata Law and development 

era un progetto sostenuto da diverse istituzioni statunitensi con 

l’intenzione di riformare i sistemi giuridici nei paesi in via di sviluppo 

dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia, fondamentalmente 

esportando il modello di Diritto formale, di carattere liberale, vigente 

in Occidente. Il Post-Law and Development (o teoria dell'egemonia 

globale), ha dimostrato come le lotte per il potere e le alleanze fra 

élites giuridiche riproducono nel Nord e nel Sud del mondo 

l'egemonia del capitale transnazionale e degli Stati del Nord. Questi 

ultimi, o i teorici dell'egemonia, come vengono chiamati nel libro 
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oggetto della nostra analisi, si concentrano sui fondamenti 

strutturali che spiegano il fallimento dei disegni giuridici globali  

(come l'esportazione dello Stato di Diritto e dei Diritti Umani), e 

studiano anche la riproduzione delle élites giuridiche che li 

promuovono.  

Entrambe le correnti vengono criticate da Santos e Rodríguez poiché, 

concentrandosi sul momento dell'egemonia, perdono di vista il 

momento della contro-egemonia che, almeno da Gramsci in poi, ha 

occupato il centro della teoria sociale critica. Secondo gli autori, tutte 

queste prospettive condividono una versione “dall'alto” del Diritto, 

della globalizzazione e della politica, il che spiega il loro fallimento 

nel comprendere sia la dinamica della resistenza dal basso, sia 

l'innovazione giuridica che sta avendo luogo in tutto il mondo.  

La teoria della Global Governance, i cui principi rendono 

volutamente irrilevante la contro-egemonia, tende ad ignorare le 

profonde asimmetrie di potere fra gli attori, e vede la sfera pubblica 

come uno spazio abbastanza depoliticizzato di collaborazione fra i 

vari attori generici. Si rifiuta esplicitamente, ad esempio, di prendere 

in considerazione la “prospettiva della vittima” che è, invece, una 

categoria fondamentale della politica e della legalità subalterne. 

Simon, uno degli esponenti meno radicali della global governance, 

scriveva nel 2003:  

“È probabile che queste iniziative pragmatiste ignorino i più 

disperati e i più disadattati. Il pragmatismo suppone un 

riconoscimento mutuo di responsabilità e partecipazione che può 

non essere attraente o possibile per tutto il mondo.” (p. 14) 
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A questa affermazione, gli autori della legalità cosmopolita 

subalterna rispondono: 

“Com’è prevedibile, nel contesto della globalizzazione neoliberale i 

più disperati ed emarginati, coloro che vivono nella povertà e 

restano esclusi dai benefici della cittadinanza sociale per motivi di 

classe, gender, razza o oppressione etnica, rappresentano 

l'immensa maggioranza della popolazione mondiale. La sfida per 

la creatività istituzionale, pertanto, non può che essere affrontata 

privilegiando coloro  che sono stati esclusi come attori e 

beneficiari dalle nuove politiche globali. Questa è la strategia della 

globalizzazione contro-egemonica e della sua controparte 

giuridica, la legalità cosmopolita subalterna.” (p. 14)    

La teoria dell'egemonia globale, anche se contrasta la teoria della 

global governance, è fortemente criticata da Santos e Rodríguez, 

perché rende la resistenza inutile. In primo luogo, poiché mantiene 

la problematica dicotomia fra descrizione e prescrizione, confinando 

il lavoro accademico alla prima. In secondo luogo, perché non guarda 

alle differenze fra i gruppi delle élites, che sono reali quanto i vincoli 

fra essi.  Così, questa immagine frammentaria si allontana dall’essere 

descrittiva e diviene prescrittiva: fondere (e confondere) attori e 

organizzazioni molto diverse dentro la categoria generica di élite, e 

programmi molto dissimili dentro la categoria generica di 

“eterodossie globali”, conduce ad un'immagine politicamente 

paralizzante del Diritto e della globalizzazione.  

“Se le strutture e i discorsi egemonici sono così permanenti da 

assorbire e diluire le strategie contro-egemoniche (in modo che 

diventino indistinguibili da ciò a cui si oppongono), ci resta soltanto 
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un'immagine determinista della globalizzazione, nella quale non 

esiste praticamente spazio per la resistenza e il cambiamento. 

Nonostante ciò, nella pratica continua a registrarsi l'esistenza di 

resistenza e l'apparizione di alternative. [...] Le alternative 

rispondono a un nuovo senso comune nei termini gramsciani. [...] 

Oltre alle teorie che spiegano perché le strutture giuridiche sono 

come sono, abbiamo bisogno di approcci socio-giuridici capaci di 

dirci perché e come esse cambiano. Questo implica a sua volta di 

dover dirigere la nostra analisi critica verso le forme plurali di 

resistenza e verso le alternative giuridiche che le basi popolari di 

tutto il mondo creano periodicamente. Questo è lo scopo della 

legalità cosmopolita subalterna.” (p. 14)  

La legalità cosmopolita subalterna 

La legalità cosmopolita subalterna è una prospettiva o un approccio, 

più che una teoria. Per gli autori, nessuna teoria può mettere insieme 

la pluralità di sforzi necessari per mettere in moto una 

globalizzazione contro-egemonica. Epistemologicamente, 

corrisponderebbe alla sociologia dell'emergente, cioè allo studio di 

esperienze fragili che nel loro spirito costruttivo spesso vengono 

abbattute dal peso dell'egemonico. Si possono comunque elencare i 

seguenti postulati che orientano questa mobilitazione sociale e la 

produzione teorica che la accompagna, chiamata anche “studi 

cosmopoliti subalterni della globalizzazione”: 

 Assumere la prospettiva della comunità delle vittime. 

 Sapere che le vittime dentro la comunità transnazionale non 

sono passive. 

 Sapere che la separazione tra Sud e Nord non è statica. 
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 Documentare esperienze empiriche di resistenza. 

 Affermare il potenziale delle vittime per sovvertire le istituzioni 

e le ideologie egemoniche. 

 Imparare dalla loro capacità di offrire alternative davanti a 

queste ultime. 

Santos: Il Foro Sociale Mondiale come legalità e politica 

subalterne 

Gli autori mettono sempre in evidenza il seme gramsciano delle loro 

riflessioni. Se l'egemonico è potente perché viene visto come frutto 

del senso comune, come nella proposta di Gramsci la politica e la 

legalità contro-egemoniche intendono erodere le istituzioni 

coercitive e l'ideologia che sostiene e naturalizza l'egemonia delle 

classi e dei gruppi dominanti. I movimenti sociali di cui parlano gli 

autori, però, non si limitano al decostruzionismo. In effetti, la 

globalizzazione contro-egemonica intende formulare una prassi che 

vada verso la costruzione di un nuovo senso comune. 

La globalizzazione contro-egemonica si concentra in primo luogo 

alle lotte contro l'esclusione sociale. Poiché l'esclusione sociale è 

sempre il prodotto di relazioni di potere disuguali, la globalizzazione 

contro-egemonica cerca un logos redistributivo, nel senso più 

generale, che implica la redistribuzione delle risorse simboliche, 

culturali, politiche, sociali e materiali. In questo senso. la 

redistribuzione poggia allo stesso tempo sui principi di uguaglianza 

materiale e di riconoscimento della differenza. 

Due processi basilari descrivono l'attuale dinamica della 

globalizzazione contro-egemonica: 
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1. L'azione collettiva, intrapresa attraverso reti transnazionali 

costituite tramite vincoli locali, nazionali e globali.  

2. Le lotte nazionali, il cui successo costituisce uno stimolo 

positivo in altre località o in altre reti che sperimentano lotte 

simili. 

Santos si richiama ad alcuni lavori precedenti, affermando che la 

politica del globale deve essere articolata in tre livelli: locale, 

nazionale, globale. Le lotte per il potere ad un livello rilevante del 

Diritto si diffondono, oggigiorno, nel contesto preminentemente 

globale. Così, nelle lotte giuridiche si evidenzia una concezione 

radicalmente diversa del tempo: il tempo delle pratiche sociali è 

diverso da quello delle pratiche giuridiche, soprattutto perché 

quest'ultimo si avvicina sempre di più al tempo finanziario liberale 

della globalizzazione egemonica. C'è anche un contrasto fra, da un 

lato, il tempo lineare e univoco della concezione occidentale di 

sviluppo, e dall’altro quello plurale, che considera l’esistenza di 

percorsi alternativi allo sviluppo e che ha passati diversi, presenti 

diversi e futuri diversi. 

Inoltre, gli autori ci ricordano che spesso i progetti giuridici e politici 

cosmopoliti, difendendo visioni del mondo proprie del Nord e 

dell’Occidente, sono stati tanto etnocentrici quanto i disegni a cui si 

opponevano. Questo è, ad esempio, il caso della dottrina dei Diritti 

Umani. Con la propria inclinazione liberale e le proprie radici 

occidentali, molte volte tale dottrina ha rappresentato la negazione 

delle concezioni non-occidentali della dignità umana o dei diritti 

collettivi, le quali racchiudono in se stesse la possibilità di una 

concezione cosmopolita e più ampia del sistema dei Diritti Umani. 
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Come nel caso della comunità U'wa in Colombia, si evidenzia che la 

concezione indigena del territorio comprende anche il luogo 

geografico come fonte di riproduzione culturale: il territorio come 

identità, la terra, la madre tierra è concepita come un organismo 

vivo, la cui esistenza e integrità deve essere rispettata. 

Santos guarda, a questo punto, alla genealogia del movimento 

sociale di globalizzazione contro-egemonica, che potrebbe essere 

rappresentato a grandi linee dal Foro Sociale Mondiale.  In questo 

percorso si elabora una critica delle organizzazioni civili: contro 

alcune, per aver sviluppato una critica del sistema politico, ma non 

di quello economico, e aver solo rafforzato la sfera privata 

depoliticizzata; contro altre, per non aver sviluppato una critica né 

del sistema politico, né del sistema economico, concentrandosi sulla 

sfera privata per cercare di soddisfare le necessità umane delle 

vittime della ristrutturazione economica, la discriminazione, il 

degrado dell’ambiente, lo stato di guerra, le violazioni massive dei 

Diritti Umani e altri problemi simili. Obiettivi tutti lodevoli, ma che 

si perseguono con l'altruismo, e non raggiungendo una garanzia dei 

diritti. 

Per Santos esiste, però, un terzo processo, rappresentato dalla 

società civile organizzata che lotta contro la globalizzazione 

neoliberale, in molti casi con origine in processi locali. Questo terzo 

tipo è la società civile contro-egemonica subalterna, composta da 

movimenti sociali che mantengono un equilibrio instabile fra il 

macro e il micro, il pubblico e il privato, il sociale e il politico, e 

prestano attenzione principalmente alle cause più profonde della 

sofferenza umana.  
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Tornando alla teoria della global governance, Santos evidenzia 

come, secondo questa teoria, la soluzione dei problemi e la coesione 

sociale riescano meglio quando la politica o l’ideologia non 

interferiscono nella costruzione di fini ed interessi comuni. Perciò, 

sembrerebbe che la governance sia  una forma di Diritto e governo 

geneticamente modificata, che vuole immunizzarsi di fronte a due 

pericolose piaghe: le pressioni dal basso, potenzialmente caotiche, e 

i cambiamenti non prevedibili nelle regole del gioco 

dell’accumulazione di capitale, che possono essere introdotti dallo 

Stato o dalla legislazione interstatale. Dice Santos: 

“Negli ultimi trent’anni è emersa una nuova forma di governo 

indiretto, erede della global governance, nella quale gli attori 

economici potenti detengono un enorme potere di controllo sulle 

risorse di vita essenziali per le persone, senza essere sottomessi a 

nessun tipo di responsabilità davanti alla società e senza che 

importi loro se queste risorse vitali sono l’acqua, l’energia, i semi, la 

sicurezza o la salute. La democrazia, privata del suo potenziale 

redistributivo, ha finito per essere totalmente compatibile con il 

capitalismo, fino al punto che i due concerti si sono convertiti in 

“concetti gemelli”, che presiedono il nuovo modello globale e si 

impongono in tutto il mondo attraverso la globalizzazione 

neoliberale, le politiche di aggiustamento strutturale e, come 

abbiamo visto nell’ultimo decennio, attraverso una strategia 

militare neocoloniale. [...] La redistribuzione sociale è il problema 

più serio con cui dobbiamo confrontarci all’inizio del XXI secolo, ma 

non è l’unico. Dagli anni ’80 alla questione della redistribuzione 

sociale si è aggiunta la questione del riconoscimento della 
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differenza. Oggi viviamo in società enormemente disuguali, ma 

l’uguaglianza non è l’unico valore che celebriamo. Celebriamo 

anche la differenza, la differenza in uguaglianza di condizioni, 

un’aspirazione che non era presente in assoluto nella concezione 

della crisi di legittimità degli anni ’60.” (p. 41) 

Santos finisce il suo percorso attraverso la genealogia della 

mobilitazione sociale affermando che se qualcosa produce benefici 

non significa necessariamente che sia di per sé emancipatorio. Se, ad 

esempio, cresce esponenzialmente la popolazione dei senza fissa 

dimora, è bene che i proprietari degli alloggi permettano loro di 

rifugiarsi nei portoni dei loro edifici. È meglio di niente, ma proprio 

per il carattere volontario di questa misura, la redistribuzione 

avviene grazie alla logica della filantropia, ovvero non avviene in 

maniera da garantire maggiori diritti (cioè riconoscendo il diritto a 

ricevere tali benefici, o il diritto a reclamare partecipativamente ed 

autonomamente l’effettività dei diritti economici).  

L’esperienza indica che la lotta effettiva per il diritto alla 

redistribuzione sociale - per il diritto ad avere diritti, nella 

formulazione di Arendt - può avere qualche successo non grazie alla 

governance, ma piuttosto nonostante la governante. L’obiettivo di 

Santos è proporre un nuovo regolamento che, senza prescindere 

dalle energie della società civile, attribuisca allo Stato nazionale o alle 

istituzioni politiche democratiche sovranazionali il ruolo strategico 

di definire come problemi politici le disuguaglianze di potere dentro 

il circolo di governance, ovvero che i problemi si trattino in termini 

politici.  
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In questo senso, Santos presenta il Forum Sociale Mondiale come 

esempio di legalità e politica cosmopolite, subalterne, provenienti 

dal Sud Globale. La globalizzazione neoliberale non si limita a 

sottomettere ogni volta di più i lavoratori già sfruttati, ma è vincolata 

a molte altre forme di oppressione che hanno conseguenze sulle 

donne, le minoranze etniche, i popoli indigeni, i contadini, i 

disoccupati, i lavoratori del settore informale, gli immigrati legali e 

illegali, le classi svantaggiate rinchiuse in ghetti, gli omosessuali, i 

giovani. Queste categorie di “oppressi” hanno cercato tutte di 

radunarsi nel Forum Sociale Mondiale. 

Non si parla né di rivoluzione né di riforma, perché per il Forum 

Sociale Mondiale questa dicotomia è etnocentrica e ruota attorno 

alla mentalità occidentale e del Nord, ed è più utile per la 

comprensione del passato della sinistra che per il suo futuro. Con 

Gramsci, è necessario creare visioni alternative contro-egemoniche 

capaci di supportare le pratiche quotidiane e le affinità sociali dei 

cittadini e dei gruppi sociali. I movimenti sociali non concepiscono 

se stessi come laboratori di un’avanguardia illuminata che fa strada 

alle masse, che resterebbero così vittime della mistificazione e della 

falsa coscienza. Come aveva suggerito il subcomandante Marcos, il 

Forum Sociale Mondiale contempla la leadership come un 

camminare con “coloro che vanno più piano”. Nella legalità 

cosmopolita il carattere multiscalare è una parte integrante.  

La coesistenza dinamica del principio di uguaglianza e del principio 

di riconoscimento della differenza ha un enorme peso nelle lotte 

cosmopolite subalterne. La posizione più comune, e che il 

movimento indigeno rappresenta con più veemenza, è che entrambi 
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i principi sono prioritari e nessuno dovrebbe essere privilegiato in 

astratto.  

Nel caso U’wa in Colombia, e nel caso della lotta zapatista in Messico, 

diventa evidente che l’espansione globale collega da un lato le 

pressioni per aumentare lo sfruttamento delle risorse naturali 

associate all’aumento del consumo nel Nord, e dall’altro la 

dipendenza economica del Sud; per questo movimento, la giustizia 

globale risiede nella capacità di unificare l’aspirazione alla giustizia 

economica con le aspirazioni ad una giustizia etnica, razziale e di 

genere. Le riforme costituzionali hanno alterato i presupposti 

individualisti ed etnocentrici occidentali del pensiero e delle 

istituzioni giuridiche liberali, includendo la promessa di una 

ricostruzione cosmopolita dei Diritti Umani.  

Molte delle tensioni del Forum Sociale Mondiale sono eredità delle 

forze sociali che hanno lottato contro lo status quo, ma il Forum 

Sociale Mondiale non si vede turbato da ciò, secondo Santos, per tre 

motivi:  

 Ognuna di queste rotture, anche se ha la tendenza a 

provocare divisioni ideologiche, libera anche il potenziale per 

il consenso;  

 Finora non è esistita alcuna esigenza tattica o strategica che 

renda la rottura una cesura;  

 Ciò che unisce i movimenti e le organizzazioni è, in termini 

generali, più importante di ciò che li divide. Questa 

transconflittualità è, secondo Santos, il luogo in cui risiede il 

potere di coesione del Forum Sociale Mondiale.  
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Il fascismo sociale 

Santos torna a dire che fra democrazia e capitalismo la tensione si è 

risolta in complementarietà, ma aggiunge che questa è solo una parte 

della storia. L’altra parte è una profonda dislocazione fra il regime 

politico e il regime sociale, che viene descritto da Santos con la 

categoria del “fascismo sociale”. Questa è una nuova costellazione 

sociopolitica caratterizzata dal confinamento della democrazia ad 

un’area politica sempre più ristretta, che coesiste, invece di 

interferire, con altre forme di sociabilità nelle quali gli attori non 

statali più potenti assumono potere di veto sulla vita ed il benessere 

dei meno potenti. È una costellazione politica altamente instabile che 

si riproduce nei paesi centrali tramite una trasformazione piuttosto 

efficace dalla politica del consenso alla politica della rassegnazione, 

e nei paesi periferici tramite l’imposizione di politiche di 

aggiustamento strutturale, che spesso vedono la collaborazione delle 

élite locali corrotte. Il fascismo sociale a livello globale è il problema 

che deve affrontare la legalità cosmopolita subalterna.  

Prospettive e conclusioni 

Le alternative proposte da Santos sono due:   

- La prima consiste nel cercare quali sono le possibilità di fare 

un uso contro-egemonico di uno strumento egemonico come 

il Diritto; 

- La seconda, che questa ricerca vada fatta tra le tradizioni non 

egemoniche del Diritto, studiando la possibilità di usarle 

attivamente nelle lotte contro-egemoniche.  

La legalità cosmopolita subalterna viene definita tramite quattro 

caratteristiche:  
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- Non si forma mai come una strategia giuridica, ma come una 

strategia politica che ha degli elementi giuridici. 

- È multiscalare: va dal locale al nazionale al transnazionale.  

- Riconosce nel Diritto una sostanza strana, da utilizzare in 

dosi differenti.  

- Non si può scartare nessuno dei mezzi non violenti 

disponibili contro la modernità, neanche quelli creati dalla 

modernità stessa per tradire le sue promesse di libertà, 

uguaglianza e non-discriminazione.  

Dopo questa descrizione delle origini della Sociologia 

dell’Emergente, possiamo approfondire sul libro che racchiude tutte 

le categorie che la completano: De-colonizzare il Sapere, Re-

inventare il Potere (Santos, 2010). Questo testo rappresenta una 

sintesi delle proposte fatte da Boa nel La caduta dell’Angelus Novus 

e in Epistemologia del Sud.  

In De-colonizzare il Sapere, l’autore presenta uno squema 

abbastanza organico della sua proposta di un sapere critico che parta 

dal pensiero latinoamericano e si opponga ai paradigmi 

eurocentristi.  

Termini come capitalismo, colonialismo, scienza ed epistemologia 

sono confrontati con contrappunti teorici che non obbediscono ad 

una logica razionalista moderna, ma piuttosto a termini basati sul 

vuoto, l’assenza o l’inesistenza, che permettano di immaginare nuovi 

scenari possibili per un pensiero proprio. In questo senso, Boa 

difende il progetto del Foro Sociale Mondiale come uno spazio 

idoneo per sostenere questa epistemologia del Sud ed immaginare la 

fine del capitalismo e del colonialismo.  
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“La vastissima distruzione delle conoscenze proprie dei popoli, 

causata dal colonialismo europeo – ciò che io chiamo ‘epistemicidio’ 

– e, dall’altro lato, il fatto che la fine del colonialismo politico non 

significò la fine del colonialismo nelle mentalità e nelle soggettività, 

nella cultura e nell’epistemologia, e che al contrario esso continuò a 

riprodursi in maniera endogena […] qui mi rifersico soltanto alle 

difficoltà di immaginare la fine del capitalismo e del colonialismo, 

e propongo che per superarle si crei una distanza teorica ed 

epistemologica dalla tradizione occidentale” (Ibidem: 8). 

Il capitolo 1 ha come titolo “De-pensare per poter pensare. Difficoltà 

dell’immaginazione politica e la fine di ciò che non ha fine”. 

Presentiamo il capitolo riassumendo tutte le difficoltà che Boa 

incontra nell’apprendere a “de-pensare”.  

La prima difficoltà: la fine del capitalismo senza fine 

“La prima difficoltà dell’immaginazione politica può formularsi in 

questo modo: è così difficile immaginare la fine del capitalismo, così 

come è difficile immaginare che il capitalismo non abbia fine. 

Questa difficoltà ha fratturato il pensiero critico in due vertienti, 

che sostengono due distinte opzioni politiche di sinistra. La prima 

vertiente si è lasciata bloccare dalla prima difficoltà (quella di 

immaginare la fine del capitalismo). Conseguentemente, ha smesso 

di preoccuparsi della fine del capitalismo, e al contrario ha centrato 

la sua creatività nello sviluppo di un modus vivendi con lo stesso 

capitalismo, che permetta minimizzare i costi sociali 

dell’accumulazione capitalista (…). L’altra vertiente della 

tradizione critica non si lascia fermare dalla prima difficoltà, e di 

conseguenza vive più intensamente la seconda difficoltà (come sarà 
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la fine del capitalismo?) (…) Anche quando usa la nozione di 

‘socialismo’, cerca di definirla in vari modi – il più conosciuto è 

‘socialismo del XXI secolo’ – per mostrare la distanza che immagina 

che esista tra ciò che propone e ciò che nel secolo scorso fu 

presentato come socialismo” (Ibidem: 11).  

Per la prima vertiente Boa cita il governo di Lula da Silva in Brasile, 

per la seconda “i processi politici in corso oggi in Bolivia, Venezuela 

ed Ecuador” (Ibidem: 12).  

La seconda difficoltà: la fine del colonialismo senza fine 

“Parte del pensiero critico si è lasciata bloccare dalla prima 

difficoltà (immaginare la fine del colonialismo), ed il risultato di ciò 

è stata la negazione dell’esistenza stessa del colonialismo. Per 

questa vertiente, le indipendenze significarono la fine del 

colonialismo, e per questo motico l’anticapitalismo è l’unico 

obiettivo politico legittimo di una politica progressista. Questa 

vertiente del pensiero critico si centra nella lotta fra classi e non 

riconosce la validità della lotta etnico-raziale” (Ibidem:14). 

La terza difficoltà: la perdita dei sostantivi critici; 

passaggio ai sostantivi con cognome (aggettivi) 

“Sono spariti, tra l’altro: socialismo, comunismo, dipendenza, lotta 

di classe, alienazione, participazione, fronte di massa, ecc. Oggi, 

apparentemente, quasi tutti i sostantivi sono scomparsi. Negli 

ultimi trent’anni la tradizione critica eurocentrica è passata ad 

essere caratterizzata e distinta per mezzo di aggettivi con i quali si 

qualificano i sostantivi propri delle teorie convenzionali. Esempi di 

ciò sono lo sviluppo alternativo, il cosmopolitismo subalterno, i 

diritti umani interculturali” (Ibidem: 15-16).  
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La quarta difficoltà. La relazione fantasmale tra teoria e 

pratica 

“La seconda ragione per prendere le distanze dalla tradizione 

critica eurocentrica risiede nell’enorme discrepanza esistente tra 

ciò che è previsto nella teoria e le pratiche più trasformatrici che 

sono in atto nel continente. Negli ultimi trent’anni le lotte più 

avanzate ebbero come protagonisti gruppi sociali (indigeni, 

contadini, donne, afrodiscendenti, piqueteros, disoccupati) la cui 

presenza nella storia non era stata prevista dalla teoria critica 

eurocentrica” (Ibidem: 17). 

Spazio idoneo per tratare queste domande: il Foro Sociale 

Mondiale.  

 “La cecità della teoria finisce nell’invisibilità della pratica e, per 

questo motivo, nella sua sub-teorizzazione, mentre la cecità della 

pratica finisce nell’irrilevanza della teoria. La cecità della teoria si 

può osservare nella maniera in cui i partiti della sinistra 

convenzionale, e gli intellettuali al suo servizio, si sono negati 

inizialmente a prestare attenzione al Foro Sociale Mondiale o 

hanno minimizzato i suo significato. La cecità della pratica, a sua 

volta, è presente in maniera manifesta nel disdegno mostrato dalla 

gran maggioranza di attivisti del Forum Sociale Mondiale nei 

confronti della ricca tradizione teorica della sinistra eurocentrica e 

del suo disprezzo totale per rinnovarsi. Questo disincontro mutuo 

produce, sul terreno pratico, un’oscillazione estrema tra la 

spontaneità rivoluzionaria o pseudo-rivoluzionaria e un 

possibilismo auto-censurato e innoquo; e, sul terreno della teoria, 

un’oscillazione ugualmente estrema tra una gelosia ricostruttiva 
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post factum e un’arrogante indifferenza per ciò che non è incluso in 

una riscotruzione simile” (Ibidem: 18). 

“La perdita dei sostantivi critici, combinata alla relazione 

fantasmale tra la teoria critica eurocentrica e le lotte trasformatrici 

nella regione, non solo raccomandano prendere una certa distanza 

dal pensiero critico pensato, anteriormente, dentro e fuori il 

continente; molto più di ciò, esigono pensare l’impensato, cioè 

assumere la sopresa come atto costitutivo del lavoro 

teorico” (Ibidem: 19). 

Avendo attraversato la tappa del dis- pensare, Boa arriva al punto di 

presentare la forma nella quale bisogna davvero pensare: la 

formulazione della Epistemologia del Sud.  

La primera tappa consiste nel prendere le distanze dalla tradizione 

critica eurocentrica: 

“Il continente latinoamericano, come un tempo che rivela una 

caratteristica transizionale inedita che possiamo formulare nella 

maniera seguente: abbiamo problemi moderni per i quali non ci 

sono soluzioni moderne. I problemi moderni dell’uguaglianza, della 

libertà e della fraternità persistono con noi. Tuttavia, le soluzioni 

moderne proposte dal liberalismo, ed anche dal marxismo, non 

servono ormai più a niente” (Ibidem: 20).  

“Oltre le versioni dominanti, ci sono state anche altre versioni della 

modernità occidentale che furono marginalizzare perchè 

dubitavano delle certezze trionfaliste della fede cristiana, della 

scienza moderna e del diritto moderno, che simultaneamente 

produssero la linea abissale e la resero invisibile. Per esempio, mi 

riferisco a Nicolás de Cusa y Pascal, i quali (insieme ad altri, anche 
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loro dimenticati) mantengono ancora viva la possibilità di un 

Occidente non occidentalista. La distanza, relazionata alle versioni 

dominanti della modernità occidentale, porta così ad un 

avvicinamento alle versioni subalterne, silenziate, emarginate 

della modernità e della razionalità, tanto occidentali come non 

occidentali” (Ibidem: 21).  

La seconda tappa consiste nella formulazione di una Sociologia 

delle Assenze:  

“Si tratta di trasformare oggetti impossibili in oggetti possibili, 

oggetti assenti in oggetti presenti. La non esistenza è prodotta tutte 

le volte che una certa entità è squalificata e considerata invisibile, 

non intelligibile o inutile. Non c’è, per questo, una sola maniera di 

produrre assenza, ma varie. Ciò che le unisce tutte è una stessa 

razionalità monoculturale. Distinguo cinque modi di produzione di 

assenza o non-esistenza: l’ignorante, il ritardato, l’inferiore, il 

locale o particolare e l’improduttivo o sterile” (Ibidem: 22).  

Le logiche della produzione dell’inesistenza sono:  

1. la Monocultura del Rigore o del Sapere: “Tutto ciò che 

il canone non legittima o riconosce è dichiarato inesistente. 

La non esistenza assume qui la forma di ignoranza o 

incultura. Le corrisponde la logica della non-esistenza 

dell’ignorante” (Ibidem: 22). 

2. la Monocultura del Tempo Lineare: “ L’idea secondo la 

quale la storia ha senso e direzione unici e conosciuti. Le 

corrisponde la logica della non-esistenza del 

residuale” (Ibidem: 22). 
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3. la Logica della Classificazione Sociale: “Consiste nella 

distribuzione delle popolazioni per categorie che 

naturalizzano gerarchie. La classificazione razziale e la 

classificazione sessuale sono le manifestazioni segnalate di 

questa logica. Le corrisponde la logica della non-

esistenza dell’inferiore” (Ibidem: 23). 

4. la Logica della Scala Dominante: “Nella modernità 

occidentale, la scala dominante appare sotto due forme 

principali: l’universale ed il globale. L’universalismo è la 

scala delle entità o realtà che si rinforzano, 

indipendentemente da contesti specifici. Per questo motivo 

si aggiudica la precedenza su tutte le altre realtà che 

dipendono da contesti e che, per questa ragione, sono 

considerate particolari, o propri di un luogo o di una 

cultura. Le corrisponde la logica della non-esistenza 

del locale o particolare” (Ibidem: 23).  

5. la Logica Produttivista: “Dentro questa logica, la crescita 

economica è un obiettivo razione inquestionabile, e come 

tale è anche inquestionabile il criterio di produttività che 

serve maggiormente per ragggiungere tale obiettivo. Le 

corrisponde la logica della non-esistenza del 

improduttivo” (Ibidem: 24).  

La terza tappa sarebbe la formulazione di una Sociologia delle 

Emergenze:  

“La sociologia delle emergenze sociali consiste nel sostitutire il 

vuoto del futuro secondo il tempo lineare (un vuoto che tanto è tutto, 

come niente), con un futuro di possibilità plurali e concrete, 



 

240 

simultaneamente utopiche e realiste, che si costruisce man mano 

nel presente, partendo dalle attività di attenzione” (Ibidem: 24). 

“La sociologia delle assenze e la sociologia delle emergenze 

marcano la distanza con la tradizione critica occidentale, a partire 

da queste è possibile delineare una possibile alternativa, che ho 

chiamato Epistemologia del Sud” (Ibidem: 27).  

Nel capitolo 2 Santos spiega perché il pensiero occidentale moderno 

è un pensiero abissale (Ibidem: 29):  

“Fondamentalmente, ciò che maggiormente caratterizza il pensiero 

abbissale è la impossibilità della co-presenza dei due lati della linea. 

Questo lato della linea prevale nel momento in cui restringe il 

campo della realtà rilevante. Al di là di ciò, rimane solo la non-

esistenza, l’invisibilità, l’assenza non dialettica” (Ibidem: 30).  

I due pilastri fondamentali di questo pensiero abissale sono la 

scienza e il diritto:  

“La stessa cartografia abissale è costitutiva della conoscenza 

moderna. Di nuovo, la zona coloniale è, par excellence, il regno delle 

credenze e dei comportamenti incomprensibili, i quali in nessun 

modo possono essere considerati conoscenze, siano essi veri o falsi. 

L’altro lato della linea alberga solo pratiche magiche o idolatre 

incomprensibili. La stranezza completa di tali pratiche portò alla 

negazione della natura umana degli agenti delle stesse” (Ibidem: 

34).  

“L’universalità della tensione tra regolamento ed emancipazione, 

applicandola a questo lato della linea, non si contraddice con la 

tensione tra appropriazione e violenza, applicata all’altro lato della 

linea. Appropriazione e violenza prendono forme differenti nella 
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linea legale abissale e nella liena epistemologica abissale” (Ibidem: 

35).  

Santo spiega allora la divisione abissale tra 

regolamentazione/emancipazione e 

appropriazione/violenza. Le linee globali abissale hanno le sue 

proprie storie, non sono state mai fisse. Sono state alterate con 

processi di indipendenza e descolonizzazione. In questo senso, 

Santos parla di “scosse tettonici”; la seconda gran scossa tettonica – 

la contemporanea – sarebbe divisa in due movimenti:  

1. Il ritorno del coloniale: “È la risposta abissale a ciò che è 

percepito come un’intrusione minacciante del coloniale nelle 

società metropolitane. Questo ritorno adotta tre forme 

principali: la terrorista, i lavoratori migranti 

indocumentati e i rifugiati. In maniere differenti, ognuna di 

queste forme porta con sè la linea globale abissale che 

definisce l’esclusione radicale e la non-esistenza legale. […] 

Il coloniale che ritorna è, di fatto, un nuovo coloniale 

abissale. Questa volta, il coloniale è ritornato non solo nei 

territori coloniali anteriori, ma anche nelle società 

metropolitane. […] L’epoca della pulcra di visione tra il 

Vecchio ed il Nuovo Mondo, tra il metropolitano ed il 

coloniale, è terminata. La linea debe essere disegnata vicina 

al rango, secondo la necessità di garantire sicurezza che si 

abbia. Ciò che era prima inequivocabile per questo lato della 

linea è, ora, un territorio sporco, attraversato da una linea 

abissale serpeggiante. Il muro israeliano di segregazione in 

Palestina e la categoria di ‘combattente nemico illegale’ sono 
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probabilmente le metafore più adeguate delle nuove linee 

abissali e della sporca cartografia alla quale conducono” 

(Ibidem: 39-40). 

2. Il ritorno del colonizzatore: l’elemento fondamentale, 

qui, è che lo Stato non si occupa più della regolamentazione 

sociale. “Potenti attori non statali ottengono, pertanto, il 

controllo sulle vite e sul benessere di ampie popolazioni, si 

tratti del controllo della salute, della terra, dell’acqua 

potabile, delle sementi, dei boschi e della qualità 

dell’ambiente” (Ibidem: 41). Questo è qualcosa di simile al 

fascismo sociale del quale si è già parlato nei primi testi di 

Santos, cioè: “un regime sociale di relazioni estremamente 

disuguali, che concede alla parte più forte un potere di veto 

sulla vita e sul sostentamento della parte più debole. Sono 

forme di fascismo sociale: il fascismo dell’apartheid sociale, 

il fascismo contrattuale, il fascismo territoriale” (Ibidem: 

42).  

A tutto ciò si oppone un contro-movimento, il Cosmopolitismo 

Subalterno: “Il compito critico da seguire non si può limitare alla 

generazione di alternative. Di fatto, ha bisogno di un pensiero 

alternativo di alternative. Così, un nuovo pensiero pos-abissale è 

reclamato. È possibile? Si verificano alcune condizioni che, se sono 

valutate adeguatamente, possono offrire un cambio?” (Ibidem: 46).  

“Il cosmopolitismo subalterno si manifesta attraverso iniziative e 

movimenti che costituiscono la globalizzazione contro-egemonica. 

[…] La novità del cosmopolitismo sta soprattutto nel suo profondo 

sentimento di incompletezza, che tuttavia non ha l’animo di essere 
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completo. Da un lato, difende il fatto che la compresione del mondo 

ecceda in gran parte la comprensione occidentale dello stesso, e 

pertanto la nostra conoscenza della globalizzazione è molto meno 

globale che la globalizzazione di per se stessa. Dall’altro lato, 

defende che, quante più comprensioni non occidentali fossero 

identificate, più evidente diventerebbe il fatto che molti altri 

aspettano di essere identificati e che le comprensioni ibride, 

mischiando elementi occidentali e non occidentali, sono 

virtualmente infinite. Il pensiero pos-abissale proviene, così, 

dall’idea che la diversità del mondo è ineusaribile e che a questa 

diversità manca ancora un’adeguata epistemologia. In altre 

parole, la diversità epistemologica del mondo ancora si debe 

costruire” (Ibidem: 47).  

In questo modo, Santos propone il pensiero post-abissale come 

pensiero ecologico: “Il pensiero post-abissale può essere 

pertanto definito come un apprendimento dal Sud, attraverso una 

epistemologia del Sud. Questo mette a confronto la monocultura 

della scienza moderna con l’ecologia dei saperi. È un’ecologia, 

perchè è basata nel riconoscimento della pluralità delle conoscenze 

eterogenee (una di queste è la scienza moderna) e nelle 

interconnessioni continue e dinamiche tra loro, senza che sia 

compromessa la loro autonomia. L’ecologia dei saperi è basata 

nell’idea che la conoscenza è inter-conoscenza” (Ibidem: 49).  
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11.1 Le origini: i Cultural Studies 

Abbiamo già segnalato come i Cultural Studies rappresentino un campo di 

studi, sin dalle origini, molto familiare a Gramsci. Il proposito del presente 

capitolo è quello di descrivere quest’ambito di pensiero in maniera 

panoramica e, soprattutto, provare a disegnare una mappa nella quale 

inscrivere due campi di studio che presenteremo successivamente: i Media 

Studies e i Visual Studies.  

In ogni caso, se da una parte il pensiero di Hebidge sarà la base dalla quale 

partirà Hall, dall’altra parte il pensiero di Hall e Mitchell sarà il filo rosso 

che ci condurrà da un campo di studi all’altro. 

Ciò che trovo particolarmente importante ed utile nella prospettiva dei 

Cultural Studies è che si tratta di un approccio assolutamente inclusivo per 

l’analisi di qualsiasi dinamica di potere che si manifesta nella vita 

quotidiana. Concretamente, lo spirito che riunisce i Cultural Studies 

consiste nel mettere in discussione le dinamiche di potere che servono ad 

escludere gli attori sociali.  

In aggiunta, per quanto riguarda il metodo, i Cultural Studies osservano 

come la limitazione della nozione di disciplina, frequentemente, 

rappresenti una carenza di strumenti per proporre dinamiche contro-

egemoniche.  

Hebidge in questo senso rappresenta uno spunto fondamentale: l’autore 

rielabora il concetto gramsciano d’egemonia e, inoltre, riconosce come nelle 

dinamiche egemoniche esista un’accettazione della dominazione da parte 

dei dominati.  

Ciò, in America Latina, sarà in seguito elaborato da Nestor García Canclini, 

il quale dirà che, a causa di quest’accettazione, abbiamo tutti un’identità 

piuttosto confusa.  

Ciò che sorprende nei Cultural Studies, in particolare se si confrontano con 

gli studi subalterni, è che le domande che si fanno a partire da quest’ambito 
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sull’ ‘altro’ e sull’ ‘alterità’ non consistono nell’interrogarsi su come 

dialogare con noi stessi, intesi come soggetti alla pari, ma su come capire gli 

individui, sin dal principio, etichettandoli come diversi.  

È importante rilevare che l’assenza di un’analisi dell’ambito 

latinoamericano a volte risulta sospetta. In ogni caso, ciò che per noi stessi 

è altresì fondamentale in questa corrente di pensiero è che la 

rappresentazione, in esso, si osservi come una questione di potere; una 

questione legata alle nozioni di cultura e di subcultura.  

La nozione stessa di cultura è una delle nozioni più alterate da parte dei 

Cultural Studies, che contribuiscono con una lettura storica e non 

nozionistica della questione.  

Il concetto di egemonia viene declinato sul piano eminentemente culturale. 

Il luogo di studio dell’egemonia si trova nelle pratiche sociali e simboliche 

della vita quotidiana (Tota: 2002). La cultura è l’espressione dell’egemonia 

nella vita quotidiana e, dunque, si definisce come un’arena conflittuale, in 

cui diversi attori social o gruppi competono per negoziare i significati a loro 

più consoni: ogni oggetto in interazione con un attore sociale è cultura 

suscettibile d’interpretazione.  

Gramsci, inoltre, viene ripreso per difendere l’idea che, interpretando il 

canone, lo si possa sovvertire (Tota, 2002). Anche la divisione esistente tra 

alta e bassa cultura è fortemente messa in discussione, rintracciando nella 

cultura una componente ideologica.  

Nei Cultural Studies l’influenza di Benjamin è ancora più forte di quella di 

Adorno. Benjamin è stato utile per rispondere ad Adorno, nella misura in 

cui la sua produzione ha raggiunto un marxismo più complesso, capace di 

intendere l’ideologia e la cultura come storiche e materiali.  

In questo senso, risulta inoltre molto importante la distanza che Gramsci 

prende da Althusser nella concezione del circuito cultura-linguaggio-

rappresentazione. Per Gramsci, questo circuito non è pacifico: è una lotta.  
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Hall, di fatto, diventa erede di tale concezione, nel momento in cui pensa di 

prendere le distanze dal concetto di “rappresentazione” come era stato 

concepito fino ad allora, e lo associa con una forma di produzione di 

pratiche egemoniche.  

Inoltre, per noi è molto rilevante la trasformazione che esiste nel concetto 

dell’altro, essendo molto più evidente l’influenza di Foucault in termini di 

archeologia dell’alterità. Come spiega Raymond, questa è la presa di 

distanza principale tra i Cultural Studies e la Sociologia Americana di 

stampo classico.  

Nella prospettiva sistemica di Talcot Parsons, quello che appare come 

differente dentro il sistema è un suo malfunzionamento. Di conseguenza, 

questa è la forma in cui si osserva l’altro.  

Nel testo Cultura, Media, Linguaggio: appunti di lavoro di Cultural 

Studies, Hall presenta il capitolo introduttivo dal titolo Cultural Studies e il 

Centro, molto significativo per la presente ricerca (Hall, 1980).  

Hall illustra come questo libro raccolga scritti molto interessanti che, anche 

se leggermente datati, servono per comprendere come si definisce il campo 

dei Cultural Studies nel Regno Unito, i suoi orizzonti accademici e, dentro 

di essi, il riconoscimento alla visività e alla storia come agenti attivi nel 

discorso. Ciò è dovuto in gran parte ai cambiamenti culturali avvenuti 

durante la Guerra Fredda, che aprirono il cammino affinché il campo di 

studi emergesse, provando a prendere le distanze dalle dinamiche classiche 

di altre tendenze intellettuali, anche con un certo grado di stranezza (il 

termine utilizzato, non certo gratuitamente, da Hall, “akward”, è molto 

suggestivo).  

A causa del suo stesso nome, i Cultural Studies costantemente s’interrogano 

su quali siano gli spostamenti ed i dibattiti sull’idea stessa di cultura, su 

quali discipline, teorie e letture se ne servano e su come siano queste 
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riuscite, nel bel mezzo della loro interdisciplinarietà, a costituirsi come un 

luogo intellettuale indipendente.  

Anche se offrire una definizione di Cultural Studies non è facile, Hall 

annota: “I Cultural Studies erano un insieme ben definito di discipline che 

si occupavano di questioni strane, però rilevanti nella società e cultura 

contemporanee, spesso senza alcun beneficio concernente quel distacco o 

distanza accademici che a volte il solo passar del tempo conferisce ad altri 

ambiti di studio. Il ‘contemporaneo’ – che altrimenti definirebbe i nostri 

termini di riferimento in maniera troppo ristretta – era, per definizione, 

una questione difficile da maneggiare. Questa tensione (tra quella che 

potrebbe essere chiamata in modo generico una questione ‘politica’ e 

intellettuale) ha dato forma ai Cultural Studies sin da allora” (Ibidem: 16).  

Analizzando l’influenza di E.P. Thompson, nel suo libro La creazione della 

classe proletaria inglese Hall mette in evidenza l’importanza della storia, 

delle influenze teoriche e degli approcci esistenti sul comportamento della 

classe operaia. Il brano che proponiamo a continuazione è di grande 

importanza, poiché cristallizza la rilettura di Gramsci e presenta un’ipotesi 

molto interessante sul concetto di cultura:  

“Thompson ricalca le dimensioni dell’agentività storica attraverso le quali 

una formazione specifica di classe sociale crea se stessa – il tempo attivo 

nel titolo è totalmente intenzionale. La sua definizione di cultura radicava 

nelle esperienze collettive che formarono questa classe sociale nel suo 

senso storico più ampio. Il libro situava la cultura dentro la dialettica, tra 

‘l’essenza sociale’ e la ‘coscienza sociale’. Nel fare ciò, rompeva con un certo 

tipo di determinismo economico, e con una prospettiva istituzionale, che 

aveva in precedenza segnato e limitato certe versioni più vecchie della 

storia del proletariato, che effettivamente spostò. Inoltre, sfidava in 

maniera obliqua – attraverso la dimostrazione – la concezione ridotta, 

elitista di ‘cultura’ racchiusa nella tradizione leavisita, così come 
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l’approccio, piuttosto rivoluzionario, che a volte ha segnato la Lunga 

Rivoluzione di Williams. Essa afferma, direttamente, la rilevanza del 

lavoro storico per il processo d’analisi del presente. Thomson insisteva 

sulla specificità storica della cultura, sulla sua definizione plurale, e non 

singolare –‘culture’, non cultura: prima di tutto, sulla lotta necessaria, la 

tensione ed il conflitto tra culture e i loro legami con le culture di classe, 

con le formazioni di classe e con le lotte di classe – le lotte tra ‘modi di vita’ 

più che l’evoluzione di un ‘modo di vita’ ” (Ibidem: 19).  

I Cultural Studies possono caratterizzarsi anche attraverso un rifiuto della 

sociologia mainstream nordamericana e, per contrasto, attraverso le 

proprie affinità con le letture di Lukács, Benjamin, la Questione del Metodo 

e altri testi della prima Scuola di Francoforte:  

“Questi testi hanno marcato una seconda ‘rottura’ decisiva all’interno dei 

Cultural Studies: l’interruzione di un Marxismo complesso. Essi hanno 

ripreso, nel dibattito sulla cultura, un insieme di teorizzazioni attorno al 

problema classico delle ideologie. Hanno rimesso in agenda la questione 

chiave del carattere specifico della cultura e delle ideologie – con il loro 

materiale e le loro condizioni storiche e sociali d’esistenza. Hanno allora 

aperto una nuova versione necessaria della questione marxista classica 

della ‘base’ e delle ‘sovrastrutture’ – la questione decisiva per una teoria 

della cultura non-idealista o materialista. Questa rivisitazione dei Cultural 

Studies sul piano della metafora ‘base/sovrastrutture’ acquistò un 

significato alquanto rilevante all’epoca” (Ibidem: 25).  

Nella sua analisi, Hall presenta le “questioni chiave” che definiscono i 

Cultural Studies:  

1. “C’era lo spostamento dalle antiche definizioni di cultura a nuove 

formulazioni. ‘Cultura’ non significava più un insieme di testi e 

artefatti” (Ibidem: 27): Hall comprende che il concetto precedente 

di cultura era escludente, ed emarginava altre possibili nozioni 



 

250 

(anche se bisogna riconoscere che l’autore non offre esempi in 

quest’ambito). Sarebbe a dire, le discipline “pure” avevano un’idea 

statica di cultura. Gli studi culturali sarebbero arrivati a 

problematizzarla in due modi: definendo la cultura 

antropologicamente (pratiche culturali), e passando a definire tali 

pratiche storicamente, cioè trascendendo l’uso di fonti che prima 

non erano privilegiate.  

2. “La questione della relazione tra pratiche culturali e altre pratiche 

dentro formazioni sociali definite”: esiste un tentativo di 

sviluppare una definizione materialista di cultura, citando 

Thompson: “(…) l’interazione dialettica tra cultura e qualcosa che 

non sia cultura. Dobbiamo supporre che il materiale grezzo 

dell’esperienza di vita sia ad un polo, e all’altro polo tutti i sistemi 

e le discipline umane, infinitamente complessi, articolati ed 

inarticolati, formalizzati in istituzioni o dispersi in modi meno 

formali, che ‘riescono’ a trasmettere o distorcere questo materiale 

grezzo. Si tratta del processo attivo su cui sto insistendo, il quale è 

allo stesso tempo il processo attraverso il quale l’uomo crea la sua 

storia” (Ibidem: 27-28).  

A questo punto, Hall passa a riconoscere l’indiscussa e fondamentale 

influenza di Gramsci in quest’ambito:  

“Il quale (Gramsci) ci ha fornito in maniera profonda il ‘caso limite’ dello 

strutturalismo marxista e la cui opera ha pertanto avuto una gran 

influenza, in modi diversi, sul Centro. […] Come gli strutturalisti, Gramsci 

resiste fermamente a ogni tentativo sistematico di allineare questioni 

culturali ed ideologiche con quelle di classe ed economiche. La sua opera 

si erge come un ripudio prolungato di ogni forma di riduzionismo. 

Gramsci riunisce queste idee nella cornice concettuale di ‘egemonia’, che 

ha giocato un ruolo determinante nei Cultural Studies. Per Gramsci, l’ 
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‘Egemonia’ non è mai una situazione  permanente e non rimane mai non-

contestata. Egli prende le distanze sia dalle proposte della classe e delle 

idee dominanti dell’Ideologia Tedesca, sia dalla concezione funzionalista 

di ‘ideologia dominante’ nei saggi di Althusser. L’ ‘Egemonia’ consiste 

sempre nella dominazione (provvisoria) di un particolare scenario di 

lotta. Esso segna un cambio di marcia nelle disposizioni delle forze rivali 

in campo di battaglia, e l’articolazione di quel campo in una tendenza. Tali 

tendenze non danno immediatamente ‘profitto’ a una classe dominante o 

a una frazione di capitale, ma creano le condizioni per mezzo delle quali la 

società e lo stato possano essere adeguati in un senso più ampio a certi 

compiti formativi nazional-storici” (Ibidem: 35-36).  

Riprendiamo ora il testo di Hall Rappresentazione: Rappresentazioni 

Culturali e Pratiche Significanti (Hall, 1997). Come indica il suo nome, il 

testo indaga sulle relazioni tra cultura e rappresentazione. Per Hall, la 

cultura gira attorno a “significati condivisi”, e questi significati sono mediati 

dal linguaggio, che funziona come un sistema di rappresentazioni. Ciò non 

toglie complessità alla questione, al momento di dover definire il significato 

di Cultura.  

Questo testo, inoltre, pone enfasi sul tema delle pratiche culturali, visto che 

queste ultime danno significato all’ambiente circostante. Basicamente, 

approfondisce la necessità di chiarificare la relazione cultura-linguaggio-

rappresentazione-produzione di significato.  

La struttura del libro, dopo l’introduzione, consiste nel riportare esercizi di 

lettura di immagini con letture teoriche complementari, come se si stesse 

cercando di formare un manuale di educazione critica all’immagine. Questa 

forma schematica in extremis di presentare il testo, a una semplice occhiata 

non sembrerebbe la più utile nell’ambito di questa investigazione, però:  

1. Le categorie specifiche che Hall presenta risultano altamente utili 

al momento di iniziare a trattare con i visual studies.  
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2. Giusto il fatto che perfino lo stesso Hall, che riprenderemo nei 

visual studies, proponga come metodo d’insegnamento critico 

all’immagine – concentrandosi principalmente sulla questione del 

riconoscimento dell’altro – uno studio di letture complesse di taglio 

occidentale e difficilmente comprensibili a coloro che sono estranei 

a questo campo, affinché queste letture in seguito vengano 

trasformate in esercizi pratici di decifrazione di immagini famose, 

fa pensare che la necessità di declinare i visual studies in chiave 

subalterna sia una necessità reale.   

Nell’introduzione del testo Hall propone la seguente definizione di cultura:  

“Ciò che è arrivato a chiamarsi “svolta culturale” nelle scienze umane e 

sociali, specialmente negli studi culturali e nella sociologia della cultura, 

ha avuto la tendenza di enfatizzare l’importanza del significato per la 

definizione di cultura. Cultura, si argomenta, non è tanto un insieme di 

cose – romanzi e quadri, o programmi televisivi e fumetti – in quanto 

processi, ma piuttosto un insieme di pratiche. Innanzitutto, la cultura ha a 

che vedere con la produzione e lo scambio di significati – il ‘dare e ricevere 

di significato’ tra i membri di un gruppo sociale” (Ibidem: 2).  

“La cultura, in questo senso, permea tutta la società. È ciò che distingue 

l’elemento ‘umano’ nella vita sociale da ciò che è semplicemente veicolato 

biologicamente. Il suo studio sottolinea il ruolo cruciale dell’ambito 

simbolico nel nucleo stesso della vita sociale” (Ibidem: 3).  

Per Hall, collegata con la nozione di cultura è anche necessariamente la 

nozione di rappresentazione, particolarmente nella contemporaneità; come 

segnaleremo più avanti, i visual studies hanno le proprie radici nella 

riflessione su questo stadio della cultura contemporanea nel quale la 

rappresentazione occupa un posto abbastanza grande nell’immaginario che 

inizia a sostituire il reale.  
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“Il concetto di rappresentazione è arrivato ad occupare un posto nuovo ed 

importante nello studio della cultura. La rappresentazione collega il 

significato e il linguaggio alla cultura” (Ibidem: 15).  

Hall esplorerà questa connessione con esercizi di lettura di immagini, 

letture di sistemi di rappresentazione, riconoscimento degli oggetti 

circostanti e di ciò che essi significano, il posizionamento di una pittura in 

due contesti distinti. La cosa più importante di questo capitolo è la maniera 

in cui Hall postula che le culture condividono mappe concettuali che 

costruiscono il senso delle rappresentazioni; ciò è evidente, in questo senso, 

nella capacità di Foucault di analizzare la complessità delle forme discorsive 

in maniera totale e non parziale:  

“Un modo di pensare alla ‘cultura’, allora, ha a che vedere con queste 

mappe concettuali condivise, con i sistemi linguistici condivisi ed i codici 

che governano la relazione di traduzione fra di essi. I codici fissano le 

relazioni tra i concetti ed i segni. Essi stabiliscono significato all’interno di 

linguaggi e culture differenti. Ci dicono quale linguaggio utilizzare per 

comunicare tutte le idee. Anche il contrario è vero. I codici ci dicono a quali 

concetti ci si riferisce quando si ascoltano o leggono determinati segni” 

(Ibidem: 20).  

Questa lettura di Foucault si completa nel brano seguente:  

“Il punto principale da raggiungere in questo campo è la maniera in cui il 

discorso, la rappresentazione, la conoscenza e la ‘verità’ sono 

radicalmente storicizzati da Foucault, in contrasto con la tendenza 

piuttosto a-storica nella semiotica. Le cose significavano qualcosa ed 

erano ‘vere’, argomentava, solo all’interno di un contesto storico specifico. 

Foucault non credeva che gli stessi fenomeni sarebbero stati trovati nel 

corso di periodi storici differenti. Egli pensava che, in ogni periodo, il 

discorso producesse forme di conoscenza, oggetti, soggetti e pratiche di 
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conoscenza, che si differenziavano radicalmente da un periodo all’altro, 

senza la necessità di una continuità tra di essi” (Ibidem: 45).  

La rappresentazione dell’‘altro’, da parte sua, corrisponde al capitolo 4 di 

questo stesso libro. Tale articolo prova ad affrontare il problema della 

rappresentazione dell’ ‘altro differente’, soprattutto nelle immagini della 

cultura popolare e i medi massivi di comunicazione. Sarebbe a dire, il ruolo 

protagonistico del visivo nella rappresentazione. Questo studio è basato 

sull’immagine degli afroamericani nella cultura mainstream ed è, 

paradossalmente, interessante come tale alterità si convertirà nell’alterità 

per antonomasia per Hall, e questo in seguito renderà arduo – almeno dalla 

nostra prospettiva – il pensiero di altre identità “altre”.  

La domanda principale nel capitolo è: “I repertori della rappresentazione 

esistenti ‘attorno’ alla differenza e all’‘alterità’ sono cambiati, o tracce 

precedenti rimangono ancora intatte nella società contemporanea?”. La 

risposta, per Hall, è: “La rappresentazione è un affare complesso e, 

specialmente quando si ha a che fare con la ‘differenza’, coinvolge 

sentimenti, attitudini ed emozioni e mobilita paure ed ansietà nell’utente, 

a livelli più profondi di quanto si possa spiegare in maniera semplice, 

secondo il comune buonsenso” (Ibidem: 226).  

Una guida molto utile per ricostruire in maniera precisa però breve il 

percorso che hanno vissuto i Cultural Studies, è il testo curato da Michael 

Ryan, Cultural Studies: un’antologia (Ryan, 2008). Il libro consiste nello 

studio di casi specifici, raccolti secondo le regioni del mondo, o il tipo di 

tecnologia, popolazione o concetto da sviluppare, Gli oggetti di studio sono 

identificati attraverso figure come Jackie Chan, Superman, Lara Croft, 

Tupac, la radio nelle guerre europee, ecc.  

Il capitolo 9, Reti di differenza: la formazione del luogo e dell’identità, è un 

articolo di Geraldine Pratten nel quale l’autrice realizza un case study della 

forma in cui le donne lavoratrici del Massachussets decidono di cambiare, 
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o non, di casa, secondo le proprie dinamiche lavorative. La sua ipotesi di 

base è che le identità ai giorni nostri non sono così mobili come 

sembrerebbe, ma sono invece abbastanza statiche. Le citazioni che 

riportiamo in seguito sono quelle in cui ci sono informazioni chiare 

sull’identità:  

“Con le teorizzazioni recenti sull’identità e il luogo, questa visione della 

città sembra ora superata. Invece di pensare alle identità come qualcosa 

di solidificato, attorno ad uno o due tratti distintivi come l’etnicità, il 

genere, o la fase nel ciclo vitale, o la sessualità, le identità sono concepite 

come un processo, come qualcosa di rappresentato ed instabile. Le teorie 

correnti richiamano l’attenzione verso il fatto che abbiamo posizioni 

soggettive multipli e a volte contraddittorie, e siamo spesso indecisi tra 

varie identificazioni, muovendoci tra di esse in situazioni e luoghi 

differenti” (Prat; in: Ryan, Ibidem: 154).  

“Gupta e Ferguson (1992), nelle loro argomentazioni, sono contro la 

supposizione dell’isomorfismo di spazio, luogo e cultura. Essi resistono 

alla visione convenzionale secondo la quale le culture sono localizzate in 

maniera definita e legate ad un determinato spazio, e che perciò la 

differenza culturale può essere rappresentata attraverso una rete spaziale 

di spazi discreti e separati. Essi rifiutano, in altre parole, una visione della 

città come se fosse un mosaico di mondi sociali spazialmente discreti e 

circoscritti” (Ibidem: 155).  

“Accettare che le identità sono un processo, un ‘progetto’ ed una 

‘performance’ è compatibile con la comprensione del fatto che un’identità 

solida venga ri-rappresentata attraverso la vita quotidiana. Nella mia 

recente ricerca ed opera in collaborazione con Susan Hanson, ci siamo 

interessati nei modi in cui dei luoghi particolari non solo possano 

permettere una rappresentazione di un genere, di una classe o di identità 

razziali particolari, ma addirittura possano esigerla. Abbiamo sostenuto 
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che i datori di lavoro e gli impiegati nel Worcester, in Massachussets, 

stiano cospirando intenzionalmente ma anche intenzionalmente dentro 

progetti di frontiera, creando mercati lavorativi spiccatamente locali, 

dentro aree metropolitane” (Ibidem: 155).  

Un altro testo compilatorio, Media e Cultural Studies: parole-chiave, 

recupera vari articoli fondamentali dei Cultural Studies. Tra questi, Dalla 

Cultura all’Egemonia. Sub-cultura: la rottura innaturale, di Dick Hebidge. 

Hebidge è una figura pilare di questa corrente di studi, e in tale capitolo, 

studiando le sub-culture urbane, presenta un marco teorico riassuntivo e 

rilevante ai fini del rpesente lavoro. Hebidge segnala che, al rispetto, esiste 

un’ambiguità che è un costrutto. Tale ambiguità è retta da due concetti, uno 

conservatore (cioè, elitista), e l’altro è quello assunto dal padre degli Studi 

Culturali, Raymond Williams, che in questo caso completerebbe gli usi e le 

scritture della storia:  

“Il primo (concetto) – l’unico che probabilmente è più familiare al lettore 

– era essenzialmente classico e conservatore. Rappresentava la cultura 

come uno standard d’eccellenza estetica: ‘la cosa migliore che sia stata 

pensata e detta al mondo’ (Arnold, 1868), e derivava da un apprezzamento 

della forma ‘classica’ estetica (opera, danza classica, dramma, letteratura, 

arte). Il secondo, che risale da Williams fino ad Herder e al XVIII secolo 

(Williams, 1976), aveva le sue radici nell’antropologia. Qui il termine 

‘cultura’ si riferiva ad un modo di vita in particolare, il quale esprime 

determinati significati e valori non solo nell’arte e nell’insegnamento, ma 

anche nelle istituzioni e nel comportamento di tutti i giorni. L’analisi della 

cultura, a partire da una tale definizione, è la chiarificazione dei significati 

e valori impliciti ed espliciti in un determinato modo di vita, e in una 

determinata cultura”(Willliams, 1965). Come notò Williams, una tale 

definizione potrebbe essere stata sostenuta solo se si fosse presa una nuova 

iniziativa teoretica. La teoria della cultura ora coinvolgeva lo ‘studio delle 
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relazioni tra elementi in un intero modo di vita’ (Williams, 1965). Williams, 

allora, propose una formulazione più ampia e generale delle relazioni 

esistenti tra cultura e società, una che attraverso l’analisi di ‘significati e 

valori particolari’ cercasse di scoprire i fondamenti nascosti della storia; 

le ‘cause generali’ e le più ampie ‘tendenze’ sociali che sono al di sotto delle 

apparenze manifeste di una ‘vita quotidiana’ ” (Hebidge, 2001: 145).  

Uno dei punti più interessanti di questo testo è la critica che Hebidge fa a 

Barthes, in quanto quest’ultimo continua ad esigere la competenza 

letteraria come una pratica culturale principale:  

“Il presupposto implicito che si avrebbe ancora bisogno di una sensibilità 

letteraria per ‘leggere’ la società con la necessaria accuratezza, e che le due 

idee di cultura, alla fine, potrebbero essere riconciliate, serviva anche, 

paradossalmente, per riportare le prime opere dello scrittore francese 

Roland Barthes, sebbene essa avesse trovato una validazione in un metodo 

– la semiotica – che è un modo per leggere i segni (Hawkes, 1977). Come 

Eliot, La nozione di cultura coniata da Barthes si estende al di là della 

biblioteca, dell’opera e del teatro, per includere l’intera vita di tutti i giorni. 

Ma questa vita quotidiana per Barthes è ricoperta da un significato che è 

allo stesso tempo più insidioso e più sistematicamente organizzato” 

(Ibidem: 145).  

Hebidge, figura alla base dei Cultural Studies, riconosce il tale testo 

l’importanza del concetto di egemonia di Gramsci: “Gramsci aggiunge 

l’importante clausula secondo la quale il potere egemonico, precisamente 

poiché richiede il consenso della maggioranza dominante, non può mai 

essere esercitato dalla stessa alleanza di ‘frazioni di classe’. Come è stato 

messo in evidenza, ‘l’egemonia … non è universale e ‘data’ dalla continuità 

del ruolo di una classe particolare. Deve essere, al contrario, conquistata, 

riprodotta, sostenuta. L’egemonia è, come ha detto Gramsci, un ‘equilibrio 
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in movimento’, che contiene relazioni di forza favorevoli o sfavorevoli a 

questa o quella tendenza’ (Hall et al. 1976)” (Ibidem: 157).  

È molto interessante inoltre vedere come, dentro questo libro compilatorio, 

appare il contributo di Nestor García Canclini, la cui intima relazione con 

gli studi subalterni abbiamo già seganalato in precedenza, in particolare per 

la critica che viene da Castro-Gómez. Il capitolo ha come titolo Culture 

ibride, poteri obliqui. Qui Canclini si centra in particolare sullo studio del 

cammino nella dimensione urbana della vita quotidiana dei 

latinoamericani, della conseguente convivenza di distinte temporalità del 

processo della modernità, e del passaggio dall’idea di cittadini  quella di 

consumatori.  

“Indubbiamente, l’espansione urbana è una delle cause che hanno 

intensificato l’ibridazione culturale. Cosa significa, per le culture 

dell’America Latina, che i paesi che avevano all’incirca il 10% della loro 

popolazione vivendo nelle città all’inizio del secolo, ora ne hanno il 60-70% 

che vive in agglomerazioni urbane?” (Canclini, 2001).  

Canclini inoltre identifica un cambio nelle dinamiche urbane dell’America 

Latina, che influiscono la nozione d’identità: “L’uso massiccio della città 

per la teatralizzazione politica è ridotto; le misure economiche e le 

richieste di collaborazione da parte delle persone sono annunciate alla 

televisione. Le marce e manifestazioni nelle strade e nelle piazze sono più 

rare ed hanno un effetto minore. Le identità collettive trovano le loro tappe 

costitutive sempre meno nella città e nella sua storia, sia essa la passata o 

la più recente. L’informazione sulle vicissitudini sociali impreviste è 

ricevuta a casa e commentata in famiglia o con gli amici. Quasi tutte le 

attività sociali, e la riflessione sulle stesse, è concentrata in scambi che 

avvengono in circoli intimi. Dal momento che l’informazione sul prezzo 

aumenta, ciò che fanno i governanti, e persino gli incidenti avvenuti il 

giorno precedente nella nostra stessa città, ci raggiungono attraverso i 
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media, che diventano le componenti dominanti del significato ‘pubblico’ 

della città, quelle che simulano l’integrazione di una sfera urbana 

immaginaria disintegrata. La ‘cultura urbana’ è ristrutturata 

rinunciando al suo ruolo dominante nello spazio pubblico, a favore delle 

tecnologie elettroniche. Dato che quasi tutto nella città ‘succede’ grazie al 

fatto che i mezzi di comunicazione di massa comunicano il loro ‘accadere’ 

nel modo in cui essi vogliono farli accadere, esiste un’accentuazione della 

‘mediatizzazione’ sociale e del peso della rappresentazione presentata, e 

tutte le azioni politiche sono costituite come se fossero altrettante 

immagini del politico” (Ibidem).  

Canclini inoltre fa una revisitazione di ciò che rappresenta perdere gli 

obiettivi simbolici che ci definiscono come noi stessi: “la disarticolazione 

dell’urbano pone anche in dubbio la possibilità che i sistemi culturali 

incontrino la propria chiave nelle relazioni della popolazione con un 

determinato tipo di territorio e di storia che, in un senso particolare, 

prefigurerebbero i comportamenti di ciascun gruppo. Il prossimo passo in 

quest’analisi deve essere il lavoro con i processi (combinati) di raccolta e 

de-territorializzazione” (Ibidem).  

Una delle sue denuncie più ricorrenti consiste nel mostrare come l’entrare 

e l’uscire dalla modernità nelle città latinoamericane porta alla de-

territorializzazione: “Le indagini più radicali sul significato dell’entrata in 

e dell’uscita dalla modernità sono quelle portate avanti da chi prende in 

considerazione le tensioni tra la de-territorializzazione e la re-

territorializzazione. Con ciò, mi riferisco a due processi: la perdità della 

relazione ‘naturale’ della cultura con i territori geografici e sociali e, allo 

stesso tempo, alcune re-localizzazioni territoriali parziali e relative di 

vecchie e nuove produzioni simboliche” (Ibidem).  

Una nuova comprensione del potere: “Iniziando da ciò che abbiamo 

analizzato finora, una questione chiave ritorna: la riorganizzazione 
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culturale del potere. È una questione di analisi di cosa sono le conseguenze 

politiche del processo di spostamento da una concezione verticale e 

bipolare delle relazioni socio-politiche, ad un’altra che è decentrata e 

multi-determinata. L’aumento dei processi di ibridazione rende evidente 

che noi capiamo molto poco del potere, specialmente se prendiamo in 

considerazione solo o conflitti e le azioni verticali. Il potere non 

funzionerebbe se fosse esercitato solo dai borghesi sui proletari, dai 

bianchi sugli indigeni, dai genitori sui figli, dai media sugli spettatori. 

Grazie al fatto che tutte queste relazioni sono intessute tra loro, ognuna di 

esse raggiunge un’efficacia che non potrebbe mai raggiungere da sola” 

(Ibidem). 

Dal testo compilativo Introdurre i Cultural Studies (2001) recupereremo 

vari brani. Il testo è incredibilmente utile, perché è una sorta di Cultural 

Studies for Dummies, per la struttura nella quale è diagrammato e per il 

linguaggio in cui è scritto. Tuttavia, ha alcune caratteristiche interessanti, 

visto che tenta di sviluppare le principali domande nel campo in ruoli 

diversi, dal plastico al geografico al politico. Facciamo una lista di questi 

punti che risultano per noi interessanti:  

- La definizione di Cultural Studies e la sua posizione all’interno 

dell’accademia: “Gli studi culturali sono un nuovo modo di 

coinvolgere nello studio della cultura. (…) Mentre esiste un piccolo 

dubbio sul fatto che i cultural studies stiano per essere più 

ampiamente riconosciuti come un campo di studio importante e 

peculiare, esso sembra includere un’area potenzialmente enorme. 

Questo è dovuto al fatto che il termine ‘cultura’ ha una storia 

complessa e un raggio d’uso grande, che hanno fornito un focus 

legittimo d’investigazione a varie discipline accademiche” 

(Ibidem).  
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- La nozione di Cultura: “fuori dalle scienze naturali, il termine 

‘cultura’ è preminentemente usato in tre senti relativamente 

differenti, per riferirsi a: le arti e l’attività artistica; la 

caratteristiche apprese, primariamente simboliche, di un 

particolare modo di vita; ed un processo di sviluppo. (…) Si crede 

che la cultura, in questo senso, abbia a che vedere principalmente 

con ‘attività raffinate’, nelle quali la persona ‘acculturata’ si 

impegna o coinvolge” (Ibidem: 2).  

- L’importanza dell’interpretazione del significato: “Allora, 

l’interpretazione del significato è un argomento centrale nei 

Cultural Studies, ed è relazionata al modo in cui capiamo la 

relazione tra il passato ed il presente” (Ibidem: 6). Questo 

riconoscimento del valore del passato si basa sulla messa in 

discussione del come quest’ultimo sia stato scritto e quali siano 

state le voci escluse, così che “le tradizioni non sono neutrali ed 

oggettive, non aspettano di essere scoperte, ma sono invece 

costruite culturalmente. Nell’essere costruite e ricostruite, alcuni 

elementi vengono inclusi in esse, ed altri esclusi. Ciò riflette, 

secondo vari scrittori, dei modelli di distribuzione di potere nella 

società” (Ibidem: 7).  

- Il problema dell’“altro” o dell’interpretazione di “altre culture”: 

“Oltre alle difficoltà dello studio della cultura attraverso la storia, 

esiste un problema parallelo d’interpretazione delle culture da 

parti diverse del mondo o in differenti sezioni della nostra società. 

Fino a che punto è possibile per noi capire le culture di altri popoli 

o persone nello stesso modo in cui essi capiscono le proprie? Il 

nostro capire sarà inevitabilmente mediato dal prisma discorsivo 

della nostra stessa comprensione culturale? Gli antropologi 

hanno sempre dovuto confrontarsi con tali problemi, nel loro 
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tentativo di interpretare gli altri mondi delle società non-europee” 

(Ibidem: 8).   

- La relazione tra politica e cultura: “Il potere è diventato un 

termine-chiave (se non IL termine chiave) negli studi culturali, ed 

è utilizzato nell’interpretazione dell’intero spettro delle pratiche e 

dei prodotti culturali. Così, se consideriamo la ‘politica’ come il 

reame delle relazioni di potere in senso generale, allora la ‘politica’ 

risulterà aver espanso la propria definizione, per poter coprire 

tutte le relazioni sociali e culturali, e non solo più quelle di classe. 

Adesso sentiamo parlare, tra le altre cose, di politica della 

mascolinità, di queer politics della visione e di politica 

dell’identità. […] Ciò significa riflettere sul perché questa nuova 

definizione di potere possa aver avuto un senso per le persone che 

lavorano per comprendere i loro mondi sociali e culturali, sia 

dentro che fuori dall’accademia”  (Ibidem: 104).  

- L’analisi delle topografie (o geografie) della cultura, che sono “i 

modi in cui questioni di significato sono relazionati strettamente 

con gli spazi, i luoghi e i paesaggi” (Ibidem: 107).  

Menzionando il lavoro Geografia Culturale per il Centro negli Studi 

Culturali Contemporanei:  

“Questa versione alternativa della geografia culturale aveva tre posizioni 

fondamentali:  

1. La ‘cultura’ è i significati che sono costruiti dalle persone, 

attraverso l’interazione sociale e le relazioni sociali. La geografia 

culturale è lo studio di come quei significati si relazionano con 

questioni di spazio, luogo e paesaggio.  

2. Quei processi di costruzione di significati culturali di spazio, luogo 

e paesaggio sono questioni di potere e resistenza. I geografi 

culturali devono preoccuparsi di chi ha il potere per costruire tali 
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significati, dei modi in cui essi sono sfidati, e dell’effettività di tali 

sfide.  

1. Quei significati sono costruiti attraverso processi di 

rappresentazione. I geografi culturali dovrebbero studiare il 

modo in cui gli spazi, i luoghi e i paesaggi sono rappresentati nei 

differenti mezzi di comunicazione, come la scrittura, la pittura, la 

musica, il cinema e la fotografia” (Ibidem: 110).  

 

11.2 Il potere dei mezzi di comunicazione: i Media Studies 

Dopo di questo riassunto sui Cultural Studies, possiamo introdurre un’altra 

corrente di studi, da essi derivata, che non ne prende le distanze ma che, 

piuttosto, diventa più precisa nel suo oggetto ontologico d’interesse: i 

Media Studies.  

In ogni caso, Hall continua ad estendersi come il ponte più palese tra i 

Cultural Studies e i Media Studies. Nel suo testo Cultura, media, 

linguaggio. Quaderni di lavoro sui Cultural Studies, 1972-1979, del quale 

Hall è il curatore (Hall, 1980), si presentano saggi dei primi anni, che sono 

importanti per comprendere lo sviluppo dei Media Studies. Si include qui 

un saggio di Stuart Hall, nel quale egli descrive il sorgere di questa tendenza 

dentro gli stessi studi culturali, e inoltre presenta l’introduzione di una 

categoria fondamentale per noi: quella della codifica/decodifica.  

Nel capitolo 8 del testo citato, Introduzione ai Media Studies per il Centro, 

Hall inizia a problematizzare la questione dei mezzi di comunicazione e il 

fatto che la maggior parte degli studi su di essi sia venuta dall’America del 

Nord; tutto ciò sotto il titolo di “investigazione sulla comunicazione di 

massa”. Questa relazione, per Hall, si centra sul vincolo tra la 

comunicazione di massa  e la società di massa. Posteriormente, Hall 

reclama che dentro i Cultural Studies si ampi tale nozione, associata agli 

studi sul ruolo ideologico che hanno i mezzi di comunicazione.  
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“Quest’ultimo approccio definiva i media come un’importante forza 

culturale e ideologica, che si trovava in una posizione dominante con 

rispetto al modo in cui le relazioni sociali ed i problemi politici erano 

definiti e la produzione e trasformazione di ideologie popolari nel pubblico 

erano affrontate” (Ibidem: 104).  

Così, i problemi principali del Media Studies nel Centro sarebbero:  

 La natura ideologica delle comunicazioni di massa 

 La complessità della struttura linguistica delle sue forme 

 Il cambio nel concetto e la comprensione del pubblico (lettura) 

 Il ruolo dei mezzi di comunicazione nel far circolare un’ideologia 

dominante. 

La diversità di studi del Centro permette attraversare tutti questi elementi, 

partendo dagli studi della rappresentazione della violenza e dal genere, tra 

gli altri. Però gli sviluppi più grandi saranno nel tema del pubblico e i temi 

politici di maggiore importanza (Temi Politici Alti).  

Rispetto al tema del pubblico, dirà:  

“Ciò riunisce una preoccupazione per l’analisi, basata sulle classi sociali, 

delle orientazioni culturali di pubblici differenti nei confronti di materiali 

comunicativi e certe tesi teoretiche su come i programmi fossero 

‘decodificati’ ” (Ibidem: 107).  

Codifica/decodifica (Hall, 1973) è un testo nel quale si tratta di separare 

tutto il circuito delle comunicazioni di massa verso le forme in cui è 

possibile trasmettere e ricevere messaggi con aria inevitabilmente 

ideologica. Hall prova a minare la struttura classica di emissario – 

messaggio - ricettore, postulando come, al di là di ciò, si intraveda una 

struttura molto più complessa dove gli aspetti di distribuzione, consumo e 

riproduzione entrano in gioco.  

Il punto centrale è che anche le comunicazioni di massa sono un processo 

di produzione, in questo caso di produzione discorsiva. Così, questa 
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produzione discorsiva si può definire come: “Il funzionamento dei codici 

dentro la catena sintagmatica di un discorso”. Questi codici sarebbero i 

prodotti simbolici nei quali il linguaggio produce significato ed è un agente 

attivo nel quale tale produzione si consuma: “Se non si comprende nessun 

significato, allora non ci può essere ‘consumo’. Se il significato non è 

articolato in pratica, non ha effetto” (Ibidem: 118).  

In questo modo si enunciano i momenti determinati, cioè i momenti in cui 

il messaggio acquisisce senso: “Dobbiamo riconoscere che la forma 

discorsiva del messaggio ha una posizione privilegiata nello scambio 

comunicativo (dal punto di vista della circolazione), e che i momenti della 

‘codifica’ e della ‘decodifica’, sebbene solo ‘relativamente autonomi’ in 

relazione alla totalità del processo comunicativo, costituiscono dei 

momenti determinati. Un semplice evento storico non può, in questa 

maniera, essere trasmesso, per fare un esempio, da un telegiornale” 

(Ibidem: 118).  

Le parole di Hall sono chiarissime nello spiegare la strutturazione del 

significato (Ibidem: 118):  

“L’evento deve diventare una storia prima che possa diventare evento 

comunicativo”. 

“La forma del messaggio è la forma necessaria per rappresentare un 

evento nel suo passaggio dalla fonte al ricettore”. 

Il risultato di tale analisi è molto suggestivo: “La produzione e la ricezione 

del messaggio televisivo non sono, allora, identiche, ma sono relazionate: 

sono momenti differenziati all’interno della totalità formata dalle 

relazioni sociali del processo comunicativo nella sua totalità” (Ibidem: 

119).  
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Cos’è allora il discorso significativo? “In ogni modo, ad un certo punto, le 

strutture di comunicazione di massa devono cedere il passo a messaggi 

codificati in forma di discorso significativo. L’istituzione e le relazioni 

sociali di produzione devono passare sotto le regole discorsive del 

linguaggio affinché il loro prodotto sia ‘realizzato’. Ciò da inizio a un 

momento ulteriormente differenziato da quelli precedenti, nel quale 

dominano le regole formali del discorso ed il linguaggio. Prima che tale 

messaggio possa avere un ‘effetto’ (comunque esso sia definito), possa 
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soddisfare una ‘necessità’ o possa essere ‘utilizzato’ in qualche modo, deve 

essere innanzitutto messo a disposizione come discorso significativo, ed 

essere significativamente decodificato” (Ibidem: 120). 

In definitiva, la conclusione di Hall è che non ci può essere un discorso 

intelligibile senza la messa in atto di un codice: “La ‘conoscenza’ discorsiva 

è prodotta non tanto dalla rappresentazione trasparente del ‘reale’ nel 

linguaggio, ma dall’articolazione del linguaggio stesso sulle relazioni e 

condizioni reali. Così, non esiste un discorso intellegibile senza 

l’operazione di un codice. I segni iconici sono pertanto anch’essi segni 

codificati – anche se i codici qui funzionano in modo diverso da quelli che 

codificano altri segni” (Ibidem: 121).  

Appaiono allora tre categorie fondamentali, che non possono essere definite 

l’una senza l’altra:  

1. i codici 

2. le mappe del significato 

3. le mappe della realtà sociale 

“Questi codici sono i mezzi con i quali il potere e l’ideologia sono costruiti 

per significare, in discorsi particolari. Essi rinviano i segni a ‘mappe di 

significato’ nelle quali ogni cultura è classificata; e quelle ‘mappe di realtà 

sociale’ possiedono l’intero spettro di significati sociali, pratiche ed usi, 

potere ed interessi ‘aggiunti’ ad essi” (Ibidem: 123).  

La questione per Hall inizia a riguardare, allora, quali siano i significati 

“preferiti”: “Gli ambiti dei ‘significati preferiti’ incorporano l’intero ordine 

sociale in se stessi, come un insieme di significati, pratiche e credenze: la 

conoscenza quotidiana delle strutture sociali, di ‘come funzionano le cose 

per tutti gli scopi pratici in questa cultura’, l’ordine assoluto del potere e 

dell’interesse, e la struttura delle legittimazioni, i limiti e le sanzioni” 

(Ibidem: 124).  
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In questa maniera, Hall arriva ad identificare tre posizioni nelle quali si 

deve costruire il discorso televisivo:  

 Posizione egemonica dominante “che le emittenti professionali 

assumono quando codificano un messaggio che è stato già 

significato in maniera egemonica” (Ibidem: 125).  

 Codice negoziato: “La decodifica all’interno della versione 

negoziata contiene un misto di elementi adattativi e oppositivi: 

essa riconosce la legittimità delle definizioni egemoniche per 

costruire i grandi significati (astratti), mentre, ad un livello più 

ristretto e situazionale (situato), fa sì che il suo stesso terreno 

domini – opera con eccezioni alla regola” (Ibidem: 127). 

 Codice oppositivo: “Lui/lei de-totalizza il messaggio nel codice 

preferito per re-totalizzare il messaggio all’interno di qualche 

cornice alternativa di riferimento” (Ibidem: 127).  

Nel testo compilativo Media e Cultural Studies. Parole-chiave (Durhan; 

Kellner, 1995) incontriamo un articolo di Richard Dyer, dal titolo 

Stereotipando. Anche se il testo approfondisce specificamente sulla 

rappresentazione dell’omosessualità nel cinema, recuperiamo il brano 

seguente, che troviamo rilevante a questo punto:  

“Ci sono diverse evidenze che suggeriscono che gli stereotipi non si danno 

semplicemente nei libri e nei film, ma sono ampiamente accettati e 

considerati come normali e giusti. […] È spesso dato per scontato che 

l’obiettivo della costruzione del personaggio dovrebbe essere la creazione 

di ‘individui realistici’, ma, come sostengo, ciò potrebbe avere tanti 

inconvenienti quanto i suoi stereotipi ‘irreali’, apparentemente opposti, e 

alcune forme di tipizzazione possono essere preferibili a tutto ciò” (Ibidem: 

353).  
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Da parte sua, bell hooks scrive il capitolo 24 del libro Mangiando l’altro. 

Desiderio e Resistenza. Recuperiamo qui i passaggi che sono collegati con 

la cosificazione dell’altro.  

“All’interno dei dibattiti attuali sulla razza e la differenza, la cultura di 

massa è l’ubicazione perfetta che dichiara pubblicamente e perpetra allo 

stesso tempo l’idea che si può trovare piacere nel riconoscimento e 

nell’appagamento della differenza razziale. La mercificazione dell’Alterità 

ha avuto tanto successo perché è offerta come un nuovo piacere, più 

intenso, più soddisfacente dei normali modi di fare e sentire” (Ibidem: 

366).  

“Certamente, dal punto di vista della patriarchia bianca, capitalista e 

supremazista, la speranza è che il desiderio del ‘primitivo’ o le fantasie 

sull’Altro possano essere continuamente sfruttate, e che tale sfruttamento 

occorra in maniera che lo status quo si possa re-inscrivere e mantenere” 

(Ibidem: 367).  

“Il desiderio di stabilire contatti con quei corpi che sono considerati ‘Altri’, 

con nessuna apparente volontà di dominio, placa la colpa del passato, 

prende perfino la forma di un gesto sprezzante in cui si negano la propria 

responsabilità e i collegamenti storici. Ancora più importante, ciò 

stabilisce una narrazione contemporanea in cui la sofferenza, imposta 

dalle strutture dominanti su quegli Altri designati, è allontanata da 

un’enfasi nella seduzione e nel desiderio, dove il desiderio non è quello di 

cambiare l’Altro nella propria immagine personale, ma è piuttosto quello 

di diventare l’Altro” (Ibidem: 369). 

In maniera molto interessante, qui appare una relazione con il pensiero 

post-coloniale, come suggerito da Spivak nel suo Una critica alla ragione 

post-coloniale. Poiché Spivak propone, la categoria dell’informante nativo, 

termine preso in prestito dall’etnografia, l’identità post-coloniale 

ricadrebbe in un’autoforclusione, se questo informante nativo fosse 
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realmente cercato, per incontrare dove si trovi la nostra identità. La 

riflessione che segue questo passaggio non è molto diversa: “La crisi 

contemporanea dell’identità nell’occidente, specialmente vissuta dalla 

gioventù bianca, si attenua quando il ‘primitivo’ viene recuperato per 

mezzo di un focus sulla diversità e il pluralismo, che suggerisce che l’Altro 

possa fornire alternative di vita sostenibili. Contemporaneamente, gruppi 

etnici/razziali differenti possono anche accettare questa speciale 

sensazione che le storie e l’esperienza anteriormente considerate solo 

degne di disprezzo, possano ora invece essere guardate con meraviglia” 

(Ibidem: 369).  

“Allo stesso tempo, i gruppi emarginati, considerati ‘Altri’, che sono stati 

ignorati e resi invisibili, possono essere sedotti dall’enfasi nell’Alterità, 

dalla sua mercificazione, poiché essa offre la promessa di un 

riconoscimento e di una riconciliazione” (Ibidem: 370).  

 

11.3 Visual Culture vs Visual Studies 

Questo paragrafo ha a che fare con un dibattito apparente tra gli studi della 

Visual Culture e i Visual Studies. Utilizziamo l’aggettivo “apparente” 

perché, approfondendo la situazione, si incontra un approccio distinto ad 

uno stesso fenomeno, e soprattutto, una discussione che parte dalla 

tendenza che esiste in alcuni contesti ad utilizzare i due termini senza 

alcuna distinzione.  

Tale distinzione tra queste due correnti è importante ai fini della presente 

tesi, poiché in questo dibattito si trova la definizione della condizione 

contemporanea che abbiamo adottato al momento del lavoro di campo, e 

poiché esso stabilisce quali sono le intenzioni epistemologiche dei Visual 

Studies in quanto corrente di pensiero.  

Presenteremo la maniera in cui alcuni autori hanno trattato tale differenza, 

partendo dal testo Visual Culture/Visual Studies: Inventario di definizioni 
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recenti12. La più chiara di tutte le affermazioni, in questo senso, viene da 

Mitchell, una delle figure creatrici tanto dei media quanto dei visual 

studies:  

“Innanzitutto, penso che sia utile distinguere tra visual studies e visual 

culture come, rispettivamente, il campo di studio, e l’oggetto o obiettivo di 

tale studio. I Visual Studies rappresentano lo studio della Visual Culture” 

13.  

Se, da un lato, Hooper-Grinhill argomenta che la “visual culture opera nei 

confronti di una teoria sociale della visività, concentrandosi su domande 

come cosa sia visibile, chi vede cosa, come vedere, sapere e potere siano 

correlati. Essa esamina l’atto del ‘vedere’ come prodotto delle tensioni tra 

immagini esterne o oggetti, e processi di pensiero interno” 14; dall’altro 

lato, Mitchell precisa che essa (la visual culture) è solo una teoria sociale: 

“La visual culture è la costruzione visiva del sociale, non solo la costruzione 

sociale della visione” 15. 

La spiegazione di come funzioni la visual culture per Mitchell si trova in 

questo brano:  

“In breve, un concetto dialettico della visual culture non può far dipendere 

il contenuto da una definizione del suo oggetto come costruzione sociale 

del campo visivo, ma deve insistere invece sull’esplorazione dell’inversione 

chiastica di questa proposizione, cioè ‘la costruzione visiva del campo 

sociale’. Non si tratta solo del fatto che noi vediamo in una determinata 

maniera perché siamo animali sociali, ma anche che i nostri accordi 

                                                   
12Testo disponibile in: 
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/visualarts/VisualCulture/VisualCultureStudi
es-definitions.html 
13 Ibidem, citazione presa da Mitchell, W.J.T., “Mostrando la visione: una critica alla visual 
culture”, Journal Of Visual Culture, 2002, Vol 1(2), p. 166. 
14  Ibidem, citazione presa da Hooper-Greenhill, Eilean, I Musei e l’ Interpretazione della 
Visual Culture, Londra: Routledge, 2000, p. 14. 
15 Ibidem, citazione presa da Mitchell, Op. Cit., p. 170. 

http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/visualarts/VisualCulture/VisualCultureStudies-definitions.html
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/visualarts/VisualCulture/VisualCultureStudies-definitions.html


 

272 

sociali prendano una determinata forma perché noi siamo animali 

‘vedenti’ ” 16. 

Mitchell spiega il perché la visione sia un oggetto legittimo di studio nella 

contemporaneità, attraverso una metafora più astuta di come sembrerebbe 

a prima vista: “La visione ha fatto da padrone dal momento in cui Dio a 

guardato la sua creazione e ha visto che era buona, o forse ancor prima, 

quando ha iniziato l’atto della creazione con la divisione della luce dalle 

tenebre” 17.  

A questo punto Mitchell chiarifica qualcosa di molto importante, che serve 

ad aiutare a definire qual è il campo di studi dei visual studies: “In 

particolare, ci aiutano a renderci conto che anche qualcosa di così ampio 

come l’immagine non esaurisce il campo della visività; che i visual studies 

non sono la stessa cosa che gli image studies, e che lo studio dell’immagine 

visiva è solo una delle componenti di un ambito più ampio” 18. 

Un altro dei modi per avvicinarsi a questo dibattito è quello di domandarsi 

se la Visual Culture sia una disciplina o meno. Al rispetto, citando Mirzoeff, 

Bal risponde: “Non è certamente il campo di studio della storia dell’arte. Al 

contrario, è emersa in primo luogo perché tale disciplina ha fallito 

ampiamente nel trattare sia con la visività degli oggetti – a causa della 

posizione dogmatica della ‘storia’ – sia con l’ampiezza della raccolta di 

quegli oggetti – a causa del significato stabilito di ‘arte’. Prendere in 

considerazione la visual culture come storia dell’arte, con la prospettiva 

dei cultural studies (Mirzoeff, 1999:12), significa condannarla a ripetere lo 

stesso fallimento” 19. 

                                                   
16 Ibidem, p. 171. 
17 Ibidem: p. 174. 
18 Ibidem, p. 178. 
19  Ibidem, citazione presa da: Bal, Mieke, “L’Essenzialismo Visivo e l’oggetto della visual 
culture”, Journal Of Visual Culture, 2003, Vol 2(1), p. 5. 



 

273 

Ogni tentativo di articolare obiettivi e metodi degli studi per la visual 

culture deve coinvolgere seriamente entrambi i termini, nella loro 

negatività: ‘visiva’ come ‘impura’ – sinestetica, discorsiva e pragmatica; e 

‘cultura’ come cambiante, differenziale, localizzata tra ‘zone di cultura’ e 

rappresentata in pratiche di potere e resistenza20. 

Innanzitutto, con una prospettiva che si erge a una certa distanza dalla 

storia dell’arte e dai suoi metodi, gli studi della visual culture dovrebbero 

prendere in considerazione, come principale oggetto della propria analisi 

critica, le narrazioni specializzate che sono presentate come naturali, 

universali, vere ed inevitabili, e dovrebbe poi rimuoverle, cosicché tali 

narrazioni alternative possano diventare visibili … Un altro compito 

importante degli studi sulla visual culture è capire alcune delle cause della 

priorizzazione del realismo. Ciò promuove la trasparenza: la qualità 

artistica importava meno che la fedele rappresentazione della persona di 

successo. L’autenticità richiesta possiede un investimento addizionale 

nell’“indicizzazione”… Il terzo, e forse il più importante, compito degli studi 

sulla visual culture – quello in cui tutti i compiti precedenti convergono – 

consiste nel capire alcune delle motivazioni dell’essenzialismo visivo, che 

favorisce la visione del conoscitore (Foucault), mantenendolo allo stesso 

tempo invisibile21. 

Da parte sua, Bryson tende piuttosto a spiegare la distanza tra la visual 

culture e la storia dell’arte: “Lo studio della struttura e delle operazioni dei 

regimi visivi, e dei loro effetti coercitivi e normalizzanti, è già una delle 

caratteristiche specifiche della visual culture come qualcosa di diverso 

dalla storia dell’arte tradizionale; e nella misura in cui sia così, si tratta di 

un’area nella quale luoghi ed occasioni per l’analisi culturale, la resistenza 

                                                   
20 Ibidem, 19. 
21 Ibidem, p. 5 
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e la trasformazione sono destinati a proliferare e a moltiplicarsi, insieme 

alle stesse tendenze espansionistiche del regime” 22. 

Durante un dialogo con Laura Mulvey e Marquad Smith, Susan Buck-Morss 

riconosce che è una necessità generale della contemporaneità quella di 

pensare la visività e, in questa misura, di incontrare un metodo per pensare 

l’immagine in termini trasversali. In quest’ambito Benjamin risulta essere 

una fonte eccezionale:  

“[…] La lotta per cercare di interpretare i progetti fantasiosi di Benjamin 

porta allo sviluppo di una metodologia visiva. Persino noi, poveri mortali, 

che non siamo affatto geni del tipo di Benjamin, possiamo imparare da lui 

un metodo visivo di teorizzazione. Questo è un metodo, un insieme di 

strumenti che possono essere usati da altre persone. È la parte più forte 

dell’opera di Benjamin da un punto di vista filosofico (come opposto al 

letterario). Se si trattasse solo di pire genio di Benjamin, che scrive cose 

meravigliose, allora non potremmo essere capaci di mettere e rimettere in 

scena le possibilità metodologiche che la sua opera ci mette a disposizione. 

Il testo di Benjamin visualizza idee. Egli è chiaramente affascinato dalle 

immagini. Ma le metafore visive che egli crea, che ci impressionano così 

tanto con la sua brillantezza letteraria, non sono mai delle semplici 

metafore. Esse sono anche oggetti in questo mondo” 23. 

Dall’altro lato, naturalmente esistono prospettive alquanto critiche nei 

confronti di questa sorta di avvicinamento all’oggetto ontologico della 

visività. Elkins, che avevamo già menzionato parlando della Visual 

Literacy, inizierà avanzando una critica alla Visual Culture, che 

rapidamente poi si confonderà con una critica ai Visual Studies. Tale analisi 

                                                   
22 Ibidem: citazione presa da Bryson, Norman, ‘La Visual Culture e la scarsità delle immagini’, 
in “Risposte a ‘L’Essenzialismo Visivo e l’oggetto della visual culture’” di Mieke Bal, Journal 
Of Visual Culture, 2003, Vol 2(2), p. 232. 
23  Ibidem, citazione presa da: Buck-Morss, Susan (dialogo con Laura Mulvey e Marquard 
Smith), “Globalizzazione, cosmopolitanesimo, politica, e il cittadino”, Journal Of Visual 
Culture, 2002, Vol 1(3), p. 328. 
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di Elkins è uno degli esempi più chiari di come la distanza che si vuole creare 

tra Visual Culture e Visual Studies, come ambiti di studio separati, dipenda 

in realtà da una permanente non-distinzione nei termini, che non concreta 

nessuno dei due, e che tende piuttosto a dare l’idea che si tratti di campo di 

studio volatili e indefiniti.  

Elkins passa dall’uso di un termine ad un altro, come se fossero tra loro 

equivalenti, ignorando le distinzioni che altri studiosi fanno in maniera, 

invece, piuttosto precisa e minuziosa: visual culture è una condizione, la 

costruzione sociale delle dinamiche e potenzialità del visivo; i visual 

studies, invece, sono un campo di studio che attraversa trasversalmente le 

dinamiche di potere del visivo. In questo modo, la Visual Culture fa parte 

degli oggetti ontologici d’interesse per i Visual Studies, pero chiaramente 

non è il loro unico oggetto.  

Vediamo come Elkins analizza questi campi di studio:  

“Visual Studies, Visual Culture, studi sull’immagine, Bild-Anthropologie, 

Bildwissenschaft: il campo di studi senza nome si sta espandendo molto 

rapidamente, e cresce in maniera differente nelle diverse parti del mondo. 

La Bildwissenschaft tedesca, termine utilizzato da Horst Bredekamp 

(vedere più avanti), si riferisce ad un’espansione verso l’esterno delle 

risorse della storia dell’arte, per abbracciare l’intero spettro delle 

immagini. La Bild-Anthropologie, titolo di un libro di Hans Belting (2001), 

è un miscuglio sperimentale di temi antropologici, filosofici e artistico-

storici. A Città del Messico, i visual studies stanno crescendo a partire dalla 

semiotica e dalla teoria della comunicazione. A Copenaghen, la visual 

culture è una combinazione di storia dell’arte americana e studi culturali 

inglesi, con una quasi totale mancanza di influenze francesi. La visual 

culture, gli studi post-coloniali, gli studi sul film, e i cultural studies sono 

assimilati in luoghi molto lontani l’uno dall’altro, come Bergen, Delhi, 

Buenos Aires e Bologna. Data la molteplicità di lezioni, corsi, dipartimenti, 
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nomi e linguaggi, è in realtà impossibile seguire le tracce delle genealogie 

emergenti di questa disciplina – se questo è ciò che i visual studies, come li 

chiamerò, risultano essere” 24.  

Gli studi della visual culture sono stati portati avanti per un tempo 

abbastanza lungo da far sì che non sia più sufficiente dire che non si può 

dare una loro definizione, semplicemente perché sono nuovi. D’altra parte, 

non è mai bastato dire semplicemente che la visual culture è, per sua 

natura, mal definita, poiché è interdisciplinare. L’interdisciplinarità non è 

un ostacolo per l’autodefinizione25.  

[…] È utile provare a descrivere il campo di studi in termini di ciò che esso 

studia. In questo caso, i visual studies si occupano principalmente di film, 

fotografia, pubblicità, video e internet. In linea di massima, non si occupano 

quasi di pittura, scultura o architettura, e molto raramente studiano i mezzi 

di comunicazione anteriori al 1950, tranne i primi film e la prima fotografia. 

La Visual Culture potrebbe sembrare, inizialmente, lo studio dell’arte 

popolare, ma include anche le più recenti avanguardie artistiche (Hans 

Haacke, Barbara Kruger, le Guerrilla Girls), che non sono tutte popolari, 

come lo sono invece i mezzi di comunicazione di massa. La Visual Culture 

può includere documenti (l’aspetto visivo dei passaporti, dei formulari 

amministrativi e burocratici, e dei biglietti), ma generalmente si mantiene 

dentro l’ambito dell’arte e del disegno – senza comprendere, però, il 

disegno ingegneristico, l’illustrazione scientifica o i grafici matematici26.  

[…] La Visual Culture, dunque, è una particolare porzione del totale della 

produzione visiva, e non lo studio del prodotto visivo in generale. Da ciò 

                                                   
24  Elkins, James, ‘Nove modalità d’interdisciplianrità per i visual studies’, in “Risposte a 
‘L’Essenzialismo Visivo e l’oggetto della visual culture’” di Mieke Bal, Journal Of Visual 
Culture, 2003, Vol 2(2), p. 232. 
25 Ibidem, citazione presa da Elkins, James, Prefazione del libro “Un’introduzione scettica alla 
Visual Culture”, Journal Of Visual Culture, 2002, Vol 1(1), p. 94. 
26 Ibidem 
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deriva il fatto che, per esempio, la visual culture possieda politiche 

particolari e distintive, e limitazioni istituzionali27.  

Dalla lettura di Elkins, che è uno degli studiosi che si è avvicinato al campo 

di studi in maniera sistematica e cercando di semplificarlo, non si capisce 

se esista o meno un’opposizione tra Visual Culture e Visual Studies, e non 

si capisce se i limiti che l’autore prova a tracciare tra l’una e gli altri stiano 

nel fatto che l’oggetto ontologico della prima sono i nuovi media e quello 

dei secondi, i vecchi.  

Riprendiamo, ora, un altro testo di Elkins, I Visual Studies: un’introduzione 

scettica (Elkins, 2003). Il testo inizia con una serie di domande, nelle quali 

si prova a situare i visual studies nel campo intellettuale, provando a 

spiegare la linea che ci porta ad essi, iniziando dalla nascita dei cultural 

studies in Inghilterra, passando per la visual culture negli Stati Uniti, fino 

ad arrivare ai visual studies.  

Dopo aver fatto una rassegna di definizioni storiche, il libro introduce il 

problema dell’indeterminazione di queste ultime, illustrando le 

manifestazioni di questo campo di studi nell’ambito dell’accademia: come 

si insegna, in quali facoltà, perché si confonde o si mischia facilmente con i 

Film Studies, o con altri temi di studio della comunicazione o delle Scienze 

Umane. In alcuni casi, i vari termini sopra presentati vengono alternati in 

maniera aleatoria, per cui non risulta molto chiaro l’argomento esatto di cui 

si sta parlando.   

Sulla visual culture, Elkins afferma:  

“In termini generali, sarebbe giusto dire che la visual culture è un tipo di 

analisi meno marxista di quella mirata all’azione sociale, più ‘perseguita’ 

dalla storia dell’arte, e più vicina a Roland Barthes e Walter Benjamin che 

gli studi culturali inglesi” (Ibidem: 2).  

                                                   
27 Ibidem 



 

278 

“La visual culture è orientata verso il visivo, sebbene l’estensione del suo 

interesse sia un oggetto di discussione tutt’ora in fieri (…) La visual culture 

è ciò che è visto” (Ibidem: 4).  

“Per alcuni studiosi è importante che la visual culture rimanga 

interdisciplinare: che non possa essere ben localizzata e definita, come 

Tom Conley afferma. È vero che le università americane continuano ad 

avere difficoltà a decidere dove collocare la visual culture, ma ciò non vuol 

dire che le pratiche sparse debbano obbligatoriamente essere 

interdisciplinari in senso teorico” (Ibidem: 25).  

Però, anche così, Elkins riconosce, nei tentativi di definire questa disciplina, 

che: “La visual culture è una nuova disciplina: per essere una disciplina 

essa dovrebbe essere ancorata ad un insieme di testi fondanti, così come 

ad oggetti prediletti e metodologie interpretative” (Ibidem: 27).  

Invece, sui visual studies Elkins inizia segnalando la loro origine 

nordamericana, all’inizio degli anni Novanta, come segue:  

“Nel 1995 W.J.T Mitchell utilizzò i visual studies come un nome per indicare 

la confluenza tra storia dell’arte, studi culturali e teoria letteraria, ognuno 

di essi sull’onda di ciò che Mitchell chiama la svolta pittorica” (Ibidem: 4).  

Sebbene una consolidazione per il campo di studi fu il primo programma 

accademico, inaugurato per la prima volta nel 1998 nell’Università della 

California, Elkins critica in ogni caso il fatto che il termine non sia stato 

definito concretamente, e cita Dikovitskaya – autrice i cui testi non saranno 

di gran aiuto, come vedremo più avanti:  

“Alcuni ricercatori usano il termine visual studies per definire nuovi 

approcci teorici della storia dell’arte (Michael Ann Holly, Paul Duro); 

alcuni vogliono espandere il territorio professionale degli studi artistici 

per includere artefatti da tutti i periodi storici e le culture (James 

Herbert); altri enfatizzano il processo della visione (W.J.T. Mitchell) 

durante le diverse epoche (David Rodowick), mentre altri ancora pensano 
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alla categoria dei media non-tradizionali onnicomprensivi – le culture 

visive non solo della televisione e dei mezzi di comunicazione digitali 

(Nicholas Mirzoeff), ma anche dei discorsi istituzionali della scienza, della 

medicina e del diritto (Lisa Cartwright)” (Ibidem: 5).  

“Anche se la storia dell’arte è il campo più spesso messo a confronto con la 

cultura visiva, alcune delle stesse dinamiche possono essere osservate in 

altre interazioni. I Visual Studies sono stati definiti anche come un campo 

di studi nato dalla semiotica, dal post-strutturalismo, dall’antropologia, 

dalla sociologia, dalla teoria letteraria e persino dagli studi traduttivi” 

(Ibidem: 25).  

Tuttavia, iniziando a capire realmente cosa sia la visual culture, possiamo 

esaminare un testo curato da Jessica Evans e Stuart Hall: Visual Culture: 

Raccolta di Letture (Evans; Hall, 1999).  

Il libro è una raccolta di testi fondanti che alimentano il campo della cultura 

visiva; in questo senso, risulta utile rivedere l’introduzione, per capire 

perché tali testi si includino in quest’ambito, insieme anche a testi di 

Foucault, Barthes, Benjamin, Sontag o Bourdieu, che sono naturalmente 

autori di riferimento obbligato in questo campo.  

Proponendo una definizione, i curatori affermano: “Dunque, potrebbe 

risultare polemico affermare, come stiamo facendo, che la visual culture 

sia stata in qualche misura sottovalutata nella rapida espansione degli 

studi culturali e dei media, durante il passato decennio e mezzo. Polemico 

perché, dopotutto, l’opera di Barthes, Benjamin, Lacan e Foucault, con i 

propri interessi chiaramente visivi – per non menzionare molti altri autori 

– forma le fondamenta canoniche sulle quali posano la maggior parte 

degli studi culturali e dei media” (Ibidem: 1).  

Gli elementi della cultura visiva sono analizzati così: “Come pensare meglio 

alle varie componenti della visual culture? L’immagine, che spicca come il 

punto centrale della cultura visiva contemporanea, si presenta come 
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un’entità semplice, singolare, sostantiva – una sorta di ‘fatto’ o segno 

d’interpunzione (punctum), come Roland Barthes la definì, con ragione – 

la cui capacità di indicizzare o referenziare cose, persone, luoghi ed eventi 

nel mondo reale appare palpabile, irriducibile e non-questionabile. Difatti, 

come W.J.T. Mitchell ci ricorda nel suo saggio La svolta pittorica, 

nonostante la creazione di immagini totalmente pervasive che 

caratterizza il nostro mondo, non sappiamo ancora esattamente cosa sono 

le immagini, qual è la loro relazione con il linguaggio, come operano sugli 

osservatori e sul mondo, come si deve comprendere la loro storia, e cosa si 

deve fare con esse o per esse. L’immagine, continua ad argomentare, è 

un’interazione complessa tra la visività, i mezzi con cui è veicolata, le 

istituzioni, i corpi e la figuratività” (Ibidem: 4).  

Si riconosce anche l’influenza marxista nell’opera di Mitchell: “Mitchell fa 

il punto sul fatto che, quando si tratta dell’uso di metafore-immagini, il 

materialismo di Marx non è facilmente separabile dalla tradizione al 

capovolgimento della quale Marx si dedicò per tanto tempo: l’idealismo 

della filosofia occidentale. Se, per Marx, l’ideologia è un metodo per 

separare le idee vere da quelle false, determinando quali idee hanno una 

connessione reale con la realtà esterna, allora, nella tradizione idealista, 

le immagini sono solo la pura rappresentazione delle idee universali” 

(Ibidem: 18).  

Marquad Smith è uno degli studiosi di Cultura Contemporanea in generale, 

e di Visual Culture in particolare. Il suo libro Studi di Cultura Visiva: 

Interviste (Smith, 2008) è estremamente interessante, dal momento che 

analizza minuziosamente ognuna delle domande che si è soliti farsi sulla 

delimitazione del campo di studi, e le illustra con la letteratura dei principali 

rappresentanti dello stesso.  

L’introduzione e il primo capitolo sono preziosi ai fini della presente 

investigazione, perché in maniera molto chiara, breve e critica, presentano 
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il panorama di studi sulla visual culture, dissipando il falso dibattito con i 

visual studies:  

“Allo stesso modo, gli studi sulla visual culture interessano, secondo una 

visione e pratiche d’apparenza, conoscenza e comprensione ‘teoriche’, 

regimi e tecnologie visive, rendendoli ancora più aperti e colpevoli di a-

storicismo. In questo e in altri modi, i critici affermano che gli studi sulla 

visual culture hanno contribuito ad un cambio antropologico, 

un’allontanamento dalla storia e dalle lezioni della storia, e un 

avvicinamento ad uno studio sincronico della cultura” (Ibidem: IX).  

L’idea della visual culture come una metodologia di vita: “Questo è il motivo 

per cui gli studi sulla cultura visiva sono ben consapevoli di se stessi – 

come hanno bisogno di essere le discipline nuove e più istituzionalizzate - 

come metodologia vivente. Si tratta di una metodologia vivente il cui 

terreno reale è trasformato continuamente in nuove situazioni politiche, 

dilemmi etici, documenti storici, cambi concettuali, e i nuovi oggetti, 

artefatti, media e contesti della visual culture, insieme alle questioni 

proposte sulla e dalla stessa, si imprimono nei nostri campi visivi.  

Difatti, poiché si tratta di metodologia vivente, più che come disciplina, 

sotto-disciplina, campo di studi, tattica, o movimento, potremmo finire 

con lo scoprire, seguendo Michael Ann Holly, qualcosa che avremmo 

dovuto sapere per tutto il tempo: che la Visual Culture è, di 

fatto,‘un’attitudine intellettuale’. È una sensibilità. Da il nome ad una 

problematica” (Ibidem: X).  

La spiegazione della molteplicità degli approcci: “La diversità dei libri che 

trattano della Visual Culture chiaramente testimonia la potenziale varietà 

storica e la diversità geografica dello studio della cultura visiva, tutta una 

gamma di temi che gli studi della cultura visiva intendono trattare, e che 

effettivamente includono, e le molteplici pratiche metodologiche che si 

riescono a proporre per mettersi in relazione con gli oggetti e i soggetti, i 
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mezzi di comunicazione e i contesti inclusi nel suo ambito, e facenti parte 

dello stesso” (Ibidem: 2).  

A questo punto, Smith riannoda un’analisi degli studi della cultura visiva in 

quanto formazione di discorso. Enuncia allora quali sono i punti-chiave di 

tali studi: 

2. La ricerca delle origini: “Alcune analisi degli studi della cultura 

visiva fanno del loro meglio per definire le origini dell’area di 

studio il più specificamente possibile, cercando, per esempio, di 

identificare la prima persona che, per la prima volta, utilizzò 

l’espressione ‘cultura visiva’ e, facendo ciò, di identificare anche il 

momento iniziale della disciplina. I due vincitori di questa 

competizione, più spesso citati, sono Michael Baxandall, con il suo 

Pittura ed Esperienza nell’Italia del XV Secolo, una rassegna socio-

storica dello stile e della visione dell’epoca, e Svetlana Alpers con 

L’Arte di Descrivere: l’Arte Olandese nel XVII Secolo, uno studio 

della descrizione, della rappresentazione, delle immagini, delle 

apparenze, della cartografia e della visività olandese del XVII 

secolo” (Ibidem: 4).  

3. Il ritorno degli ‘antenati’: “Ciò che è più utile per il mio pensiero 

non è isolare gli individui che recentemente abbiano utilizzato 

l’espressione ‘cultura visiva’, ma piuttosto seguire i ricercatori e 

gli accademici che hanno iniziato a scavare nelle Scienze Umane e 

nelle arti visive, cercando gli scritti di generazioni precedenti di 

studiosi ed empirici, che hanno lavorato nell’ambito di varie 

discipline che hanno portato all’emergere dello studio della 

cultura visiva come progetto veramente interdisciplinare. Questi 

studiosi avant la lettre degli studi della cultura visiva sarebbero 

Aby Warburg ed Erwin Panofsky, Sigfried Kracauer, Walter 

Benjamin, André Malraux, Roland Barthes, Raymond Williams, 
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John Berger e Gerhard Richter. Chiamare questi studiosi 

‘antenati’ sembra essere un poco faceto. Allo stesso tempo, è da 

notarsi che essi offrono i più importanti, affascinanti, iniziali 

modelli prototipici o pratiche visivo-culturali, che formerebbero 

parte della genealogia degli studi della Visual Culture, ed una serie 

di tecniche metodologiche che sono ‘adatte’ alla sua natura 

interdisciplinare, alla sua criticabilità, alla sua sensibilità, e alla 

sua spesso strana composizione di immagini, oggetti, e ambiti di 

studio” (Ibidem).  

4. Le pratiche pedagogiche: “Come una storia degli studi della 

cultura visiva che emerge specificamente da imperativi 

pedagogici e basati sulla pratica, generalmente c’è stata una 

spinta ad incoraggiare gli studenti a pensare al di fuori o oltre i 

canoni del formalismo, all’interno del discorso del Modernismo” 

(Ibidem: 5).  

5. I limiti della disciplinarità: “In concomitanza con questa 

valutazione, un’altra suggerisce che gli studi della cultura visiva 

sarebbero una serie di pratiche intellettuali interdisciplinari, 

ragionevolmente distinte, emerse attorno allo stesso 

momento/tempo, che hanno avuto origine da un sentimento di 

scontento provato dagli accademici, che lottavano nell’ambito 

della Storia dell’Arte, della Storia del Design, della Letteratura 

Comparata, e delle altre discipline delle Scienze Umane” (Ibidem: 

6).    

6. Teorizzazione tra le discipline: “Si unisce a tutto ciò l’impatto 

della ‘teoria’. Occupandosi tempo allo stesso di nuovi modi di 

praticare le arti visive, insieme all’emergere delle ‘Nuova Storia 

dell’Arte’ marxista e femminista alla fine degli anni Sessanta e 

Settanta, esemplificata dell’opera di T.J. Clark, Linda Nochlin e 
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Michael Baxandall, gli studiosi iniziarono a prestare particolare 

attenzione a sviluppi contemporanei negli Studi dei Film, 

particolarmente alla semiotica e alla psicoanalisi. (…) Così, è 

emerso ciò che potremmo chiamare una ‘competizione’ visiva con 

gli Studi Culturali. (…) Qui, gli Studi sulla Cultura Visiva, come già 

gli Studi Culturali, iniziano a funzionare come un’interdisciplina, 

prendendo spunto ed elementi da discipline e modi di pensiero 

esistenti e, per questo motivo, trovano delle tecniche per articolare 

in maniera differente gli oggetti della visual culture”. (Ibidem: 6).  

7. L’importanza di produrre un percorso genealogico sul 

campo di studi: “Offrire tale valutazione delle genealogie degli 

Studi della Visual Culture è parte del suo processo di 

legittimazione come campo di ricerca accademica, una disciplina 

a tutti gli effetti, o per lo meno come formazione discorsiva, un 

luogo per svolgere attività interdisciplinari, una ‘tattica’ o un 

‘movimento’. Ciò è necessario perché la questione dello status 

disciplinare degli studi sulla Visual Culture è importante, e lo è per 

due ragioni in particolare. Innanzitutto, perché introdurre delle 

analisi di questo tipo sull’emergere di tali studi come disciplina 

potenzialmente legittima, come ho appena fatto in questa sede, ci 

rende consapevoli del fatto che essa ha, effettivamente, le sue 

proprie storie particolari, sebbene collegate tra di loro, che hanno 

bisogno di essere riconosciute ed articolate. Per un campo di 

ricerca che è così spesso accusato di astoricismo, come ho 

menzionato nella Prefazione, è un imperativo riconoscere che gli 

studi sulla Visual Culture non sono semplicemente apparsi dal 

nulla, come per magia, ad un certo punto, diciamo, della fine degli 

anni Ottanta, ma possiedono, al contrario, una serie di genealogie 

divergenti ed interconnesse, da molto più tempo di quel che si 
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potrebbe pensare. Lo status degli studi sulla Visual Culture 

continua ad essere fortemente contestato, ed ognuno ha una storia 

diversa da raccontare sulle sue origini. Secondo, la questione dello 

status disciplinare di tali studi è particolarmente importante 

perché offre nuovi modi di pensare, e di pensare sugli oggetti, per 

esempio sul fatto che si tratti di un campo differente di ricerca” 

(Ibidem: 7).  

Ci si avvicina, allora, ad una domanda fondamentale: Cosa c’è in un 

nome: Visual Culture, o Visual Studies, o Visual Culture 

Studies? “La concezione di Mitchell degli studi sulla Cultura Visiva come 

un’‘indisciplina’ è molto attraente. Qui, la possibilità di considerare di 

occuparsi del campo di ricerca come ‘una maniera di fare le cose’ è 

affascinante, poiché tale possibilità si muove nella direzione in cui gli studi 

sulla cultura visiva hanno un potenziale, e devono rendere realmente 

evidente le loro limitazioni come una parte necessaria della propria 

capacità e volontà di comprendere e rappresentare questi nuovi ‘modi di 

fare le cose’. Ma questa sfida degli studi sulla Visual Culture come 

‘indisciplina’ ci permette davvero di porci un’altra domanda: come 

chiamiamo realmente questo campo di ricerca: Visual Culture, o Visual 

Studies o Visual Culture Studies?” (Ibidem:8). 

Nuovamente, appare qui una citazione di Hal Foster: “Più recentemente, 

nel 2002, Hal Foster, uno dei curatori di Ottobre, responsabile del 

‘Questionario sulla Visual Culture’, è tornato sulla questione, per 

elaborarla ulteriormente. Nel suo libro Disegno e Delitto (ed altre diatribe) 

egli suggerisce che la Visual Culture è, o è vista, come l’‘ala visiva’ dei 

Cultural Studies (pag. 90), e continua affermando che: «come materia 

accademica… la visual culture è … forse ossimorica come la storia dell’arte. 

Certamente i suoi due termini repellono qualsiasi altro termine che abbia la 

stessa forza, poiché, se storia dell’arte si sostiene sull’autonomia implicita 



 

286 

nell’arte e sull’embricazione implicita nella storia, allora la visual culture si 

stende tra la virtualità implicita nel visivo e la materialità implicita nella 

cultura» (pag. 90). Foster continua: «il modello etnografico dei Visual 

Studies potrebbe anche avere la seguente conseguenza non intenzionale: 

potrebbe essere spinto a muoversi orizzontalmente da una materia all’altra, 

attraverso lo spazio sociale, più che verticalmente lungo le linee storiche di 

una forma, genere o problematica particolare. In questo modo, i visual 

studies potrebbero privilegiare eccessivamente il presente, e appoggiare, 

più che nascere da, un atteggiamento post-storico diventato, oggigiorno, 

una posizione predefinita di molte pratiche artistiche, critiche e curative» 

(pag. 91)” (Ibidem: 9). 

La storia per i Visual Studies: “Questo è, chiaramente, il punto: non 

che la Visual Culture o i Visual Studies possano essere modellati sulle 

pratiche dell’antropologia, come il Questionario di Ottobre suggerisce, ma 

che, invece, non siano più organizzati sul modello della storia, com’era 

concepito inizialmente, con l’avvento della disciplina della Storia dell’Arte 

nel XIX secolo, o persino della Storia del Film nel XX secolo. Piuttosto, la 

Visual Culture o i Visual Studies potrebbero essere ben organizzati su di un 

modello ‘differente’ di storia, per utilizzare la frase di Ottobre, che deve 

confrontarsi e lottare contro la vera questione della ‘storia’, nella nostra 

epoca post-epistemologica – o con un atteggiamento post-storico, al quale 

Foster si riferisce. Adottare un atteggiamento post-storico non significa 

concentrarsi semplicemente sul presente a scapito del passato, ma 

significa prendere in considerazione il problema dello stato della ‘storia’ 

nel presente, che è qualcosa che possiamo fare sempre, e che avrà 

naturalmente implicazioni sul come, dopo, ‘parleremo con’ il passato. Allo 

stesso modo, né la Visual Culture, né i Visual Studies implicano 

necessariamente ed intrinsecamente una sovrattenzione al presente a 

scapito del passato – al contrario, potrebbero benissimo compromettersi 
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con lo sforzo di concentrarsi sul modo in cui il passato può solo essere 

intravisto attraverso il prisma distorcente del presente. (Ciò non è affatto 

nuovo per la Storia dell’Arte)”  (Ibidem: 10). 

Qual è l’“oggetto” degli Studi sulla Visual Culture? “Cosa significa tutto ciò 

in realtà? Vuol dire che gli studi sulla Visual Culture non sono 

semplicemente una ‘teoria’, e neanche una ‘teoria visiva’ in senso 

convenzionale, e non applica semplicemente la teoria o la teoria visiva ad 

oggetti di studio. Non è lo studio delle immagini, basato sulla premessa 

casuale che la nostra cultura contemporanea sia una cultura di immagine. 

Piuttosto, si tratta del fatto che, tra (1) il trovare modi di occuparsi della 

specificità storica, concettuale e materiale delle cose, (2) il prendere in 

considerazione ‘gli apparati visivi’ e (3) i nostri stessi incontri critici con 

esse/i, l’‘oggetto’ degli studi della Visual Culture nasce, emerge, è 

discernibile, si mostra, diventa visibile” (Ibidem: 12).  

Il capitolo 4 di questo libro è un’intervista a Nicholas Mirzoeff, figura leader 

degli studi della cultura visiva. Dal titolo Visual Culture, vita quotidiana, 

differenza e Visual Literacy, questo capitolo inizia con l’introduzione del 

lavoro di Mirzoeff come riferimento accademico.  

“The Reader” della Visual Culture: “Argomento chiuso, come 

programmato: le cose interessanti sono state le conseguenze non 

pianificate. Probabilmente la cosa che più mi ha colpito, sul modo in cui il 

The Reader in particolare è usato, fu che esso fu adottato inizialmente da 

programmi di studio art, anche se gli storici dell’arte ci avevano informato 

del fatto che la Visual Culture fosse anti-arte, e così via. Quel dialogo tra la 

visual culture e l’arte contemporanea è stato estremamente interessante 

ad importante, per me specificamente e personalmente, dato che insegno 

in questo momento in una facoltà, e per tutto l’ambito di studi in generale. 

Penso, qui, al programma di Culture Visive del Goldsmiths College, che ha 

sviluppato questa interfaccia in modi molto entusiasmanti. Naturalmente, 
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allo stesso tempo, sono stato accolto da un ambiente cosciente della moda, 

visto che il mondo dell’arte ha l’inevitabile conseguenza di diventare anti-

tendenza, prima o poi. Abbiamo già analizzato alcuni artisti che erano 

originariamente collaboratori del The Reader, i quali hanno deciso che la 

Visual Culture è antiquata, il che in un certo senso potrebbe essere vero. 

Allo stesso tempo, la relazione tra la pratica della teoria artistica 

dell’Intervenzionismo e la teoria della Visual Culture rimane molto 

significativa” (Ibidem: 18).  

Citando Un’introduzione alla Visual Culture, Mirzoeff spiega in che 

consiste la cultura visiva come tattica: “Per alcuni, potrebbe sembrare che 

la Visual Culture reclami un ambito di studi ed applicazione troppo ampio, 

che sia d’uso pratico. È vero che la Visual Culture non sarà mai 

completamente a suo agio in delle strutture universitarie già esistenti. 

Essa è parte di un corpo emergente di sforzi accademici post-disciplinari 

- dagli studi culturali, agli studi LGTB, agli studi afro-americani, e così 

via, il punto centrale dei quali va al di là dei limiti delle discipline 

accademiche tradizionali, se si vuole. In questo senso, la Visual Culture è 

una tattica, non una disciplina accademica. È una struttura interpretativa 

fluida, basata su di una comprensione della risposta ai mezzi visivi da 

parte degli individui singoli e dei gruppi. La sua definizione deriva dalle 

domande e dai problemi che pone. Esattamente come gli altri approcci 

menzionati in precedenza, la Visual Culture spera di arrivare oltre i confini 

tradizionali dell’università, per interagire con la vita quotidiana della 

gente (pagg. 4-5)” (Ibidem: 28).  

Successivamente, troviamo quella che può essere l’intervista più 

interessante di questo testo: Mixing it up: I Media, i Sensi e la Politica 

Globale, che è il capitolo nel quale W.J.T. Mitchell descrive la sua traiettoria 

dentro gli studi culturali, i media studies e i visual studies, spiegando in 

questo modo quali sono gli obiettivi della sua ricerca che si possono 



 

289 

considerare realmente rilevanti, nella misura in cui producono conoscenza 

utile.  

Così spiega il suo cambio verso i Media  Studies, a causa del problema delle 

mediazioni: “Sospetto che le nuove e più interessanti questioni per i visual 

studies, allora, si localizzeranno ai confini della visività, i posti in cui la 

visione si avvicina al limite e deve affrontare la sua stessa negazione, o 

qualche altra modalità o mezzo percettivo. È probabilmente per questo 

che, nel mio stesso insegnamento ‘generale’, sono passato dalla visual 

culture ai media studies. Non è perché io abbia rinunciato ai visual studies, 

ma perché il problema della mediazione apre il visivo a frontiere 

fenomenologiche differenti (immobilità e movimento; udito, tatto, 

personificazione), così come anche a tecnologie e regimi del visibile” 

(Ibidem: 36).  

Segnala allora altri problemi della Visual Culture, come la mancanza di un 

metodo: “Allora, la Visual Culture - il processo visivo di vedere i mondi, ma 

anche di creare rappresentazione visiva – ‘manca’ di una reale 

metodologia strutturata, scientifica sistematica.Non si tratta né di 

Chomsky né di Saussure per la visual culture (a meno che non pensi che 

Panofsky e la scuola di Warburg stiano mirando in questa direzione, verso 

una ‘bildwissenschaft’, una scienza delle immagini). E questa mancanza di 

teoria scientifica da parte della visual culture potrebbe essere il risultato 

di una differenza fondamentale tra la percezione visiva, l’immagine e la 

figura da un lato, e l’espressione linguistica dall’altro lato. Il linguaggio è 

basato su di un sistema (sintassi, grammatica, fonologia), che può essere 

scientificamente descritto: le immagini e l’esperienza visiva potrebbe non 

avere una grammatica in questo senso” (Ibidem: 40).  

La distanza tra storia dell’arte e cultura visiva: “La storia dell’arte non è 

sufficiente, perché si concentra – abbastanza giustamente – sulla storia 

dell’arte. Studia le opere dell’arte visiva certificate e legittimate da una 
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certa tradizione estetica o pratica istituzionale – la scultura, la pittura, la 

fotografia, i musei, le collezioni, le gallerie che ospitano opere d’arte – cioè, 

le Belle Arti, e la rappresentazione visiva. La Visual Culture si rivolge ad 

un campo molto più ampio, esattamente come la linguistica rivendica di 

occupare un campo più grande che la letteratura nel reame del linguaggio, 

cosicchè l’arte visiva è solo un’area della cultura visiva”  (Ibidem).  

11.4 Le categorie di base dei Visual Studies  

Il presente è un capitolo molto importante per quest’investigazione, nella 

misura in cui mette in lista le categorie che declineremo in chiave subalterna 

nel capitolo seguente. In questo senso, troviamo molto utile il testo di 

Margaret Dikovistskaya, Visual Culture: lo studio del visivo dopo la svolta 

culturale (Dikovistkaya, 2005).  

Il testo esplora la nascita del campo di studi a partire dalle proposte di 

W.J.T. Micthell, però con uno sguardo dialettico verso gli altri teorici dei 

Visual Studies, chiarificando finalmente cosa sia la Visual Culture.   

Iniaziamo con la sua interpretazione di W.J.T. Mitchell: “Mitchell ha 

proposto nuovamente che una nuova interdisciplina degli studi visivi 

scaturisse dalla svolta pittorica che riprende la teoria critica e la filosofia. 

Io credo che se accettiamo la tesi di Mitchell, secondo la quale i visual 

studies sono nati dal matrimonio tra la storia dell’arte (una disciplina 

organizzata attorno ad un oggetto teorico), e i cultural studies (un 

movimento accademico che fa eco ai movimenti sociali), dovremmo 

riconoscere che si tratterebbe della ‘svolta culturale’ che ha reso possibile i 

visual studies in primo luogo” (Ibidem: 47).  

Inoltre, precisa che “il punto centrale dell’analisi della visual culture si è 

spostato dalle cose viste al processo della visione, insiste Mitchell. Egli 

scelse il titolo ‘Visual Culture’, invece di ‘Visual Studies’, per il suo corso 

all’Università di Chicago, perché era interessato nella costruttività della 

visione: <Il nome ‘Visual Studies’ mi sembrava troppo vago, poiché poteva 
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significare qualcosa che non avesse niente a che vedere con la visione, 

mentre ‘Visual Culture’ suggerisce qualcosa più simile al concetto 

antropologico di visione come artefatto, convenzionale ed artificiale – 

proprio come i linguaggi, che chiamiamo ‘linguaggi naturali’ nello stesso 

istante in cui ammettiamo che sono sistemi costruiti ad hoc sulle linee di 

confine tra la natura e la cultura. Chiamando questo campo di studi ‘visual 

culture’, stavo cercando di richiamare l’attenzione sulla visione in se stessa, 

prima ancora di prendere in considerazione opere d’arte o immagini, e di 

mettere in primo piano la dialettica di ciò che Donna Haraway chiama 

natura/cultura, nella formazione del campo visivo. La stessa visione è una 

costruzione culturale> (Intervista a W.J.T. Mitchell, questo volume)” 

(Ibidem: 57).  

Dikovistkaya definisce a questo punto cosa sia la Svolta Culturale 

(Cultural Turn): “La svolta culturale ha portato allo studio delle 

immagini una riflessione sulla interrelazione complessa esistente tra 

potere e conoscenza. La rappresentazione ha iniziato ad essere studiata 

come una struttura e un processo ideologico che produce posizioni di 

assoggettamento” (Ibidem: 48).  

Sulla diversità di definizioni del termine visual culture e delimitazioni del 

suo campo di studi: È importante enfatizzare fin dal principio che il campo 

della visual culture o dei visual studies non è la stessa cosa per tutti i loro 

teorici e praticanti” (Ibidem: 49).  

“I visual studies non sono né studi culturali né una storia dell’arte 

modernizzata. Sebbene sia la i cultural studies che i visual studies mettano 

in discussione la presa di posizione firme della storia dell’arte rispetto 

all’autenticità dell’espressione artistica al livello artistico superiore, i 

cultural studies iniziano con il presupposto che l’espressione culturale, al 

livello della cultura popolare, sia un’espressione autentica dell’identità 

nazionale o di classe, capovolgendo così la formula ‘arte alta vs cultura di 
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massa’. I visual studies, più che creare questo capovolgimento, 

storicizzano il visivo, promuovendo la visione secondo la quale la 

disciplina della storia dell’arte fa ripetutamente la domanda 

fondamentale: ‘Cos’è l’arte?’. Questa domanda non avrebbe potuto essere 

formulata nell’ambito della storia dell’arte, perché questa stessa 

disciplina, che definisce ciò che vale la pena chiamare ‘arte’, è già 

ampiamente conosciuta.  (…) Il campo dei visual studies ci permette di 

farci domande che non vengono mai formulate nell’ambito della storia 

dell’arte: Cosa fa l’arte? Quali sono le forme di promozione sociali e 

formali per la categoria dell’arte?” (Ibidem: 69).  

“I visual studies non perseguono obiettivi di ridefinizione di tutti gli 

artefatti culturali come ‘arte’, espandendo il canone, o cancellando la 

distinzione ‘alta-bassa’. I confini – alto, basso e mediano – esistono 

ancora, ma le loro definizioni sono determinate dal tipo di materiali (per 

esempio, la pittura ad olio vs la fotografia), più che dal grado di 

sofisticazione estetica” (Ibidem: 70).  

“Perciò, un secondo compito dei visual studies è quello di delineare nuovi 

inventari e nuove storie locali che hanno a che vedere con nomi, questioni 

e tendenze dalla prospettiva odierna. Mi piacerebbe aggiungere che, 

nonostante il fatto che alcuni autori si concentrino soprattutto sul 

presente, dimenticando a volte ciò che è successo prima del XIX secolo, 

questa nuova area è rilevante per l’esplorazione della cultura di epoche 

più distanti, dal momento che ci permette di tracciare tendenze e 

interrelazioni storiche. Invece di creare grandiose narrazioni, comunque, 

i visual studies generano analisi precise e parziali del passato, in cui la 

soggettività non è nascosta e gli autori non rivelano più un disinterrese 

Baumgarteniano” (Ibidem: 75).   

“Si potrebbe concludere che i visual studies stanno diventando una nuova 

storiografia. Si tratta di una critica di ciò che è stato fino ad oggi 
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valorizzato come arte. Esaminando le caratteristiche del dominio dello 

spettatore e lavorando contro la teoria della risposta universale, essi 

cacciano via l’illusione che l’arte corrisponda ad un qualche standard 

eterno di bellezza. La visual culture mette in evidenza l’importanza delle 

tecnologie visive contemporanee. Fa luce su quelle cose che prima si 

notavano solo passando nelle storie ‘tipo’ della cultura, ma che hanno 

avuto un impatto enorme sulla nostra condizione attuale. Questa nuova 

storiografia richiede una metodologia interdisciplinaria, una che si sia 

sviluppata attraverso la riflessione stessa sugli oggetti che cadono nelle 

crepe che ci sono tra le discipline compartimentali e attraverso 

l’utilizzazione di metodologie fertilizzanti che hanno avuto origine in aree 

di ricerca delimitate” (Ibidem).  

Sui possibili oggetti della Visual Culture, l’autrice spiega con molta 

precisione: “Una delle questioni principali che la visual culture affronta è: 

‘Cosa impari quando impari a vedere?’ Secondo Mitchell, le opere d’arte 

non stabiliscono i confini del nuovo campo; né lo fanno le immagini o le 

rappresentazioni. Per esempio, gli edifici e i paesaggi, che non sono né 

immagini né rappresentazioni, sono tuttavia oggetti che si osservano nella 

vita di tutti i giorni e, quindi, oggetti legittimi della visual culture” (Ibidem: 

57).  

Subito, presenta anche la sua interpretazione di Mirzoeff: “Nicholas 

Mirzoeff della State University di New York a Stony Brook insiste sul fatto 

che la visual culture sia <qualcosa di diverso dalla semplice storia dell’arte, 

con un poco di teoria ammessa> (intervista a Nicholas Mirzoeff, questo 

volume). Egli chiama la visual culture ‘l’interfaccia tra tutte le discipline 

che trattano della visività della cultura contemporanea’. Secondo Mirzoeff, 

la visual culture è nata nelle nuove facoltà di storia dell’arte delle 

Università britanniche, ma ha iniziato ad avere uno spettro sempre più 

ampio di possibilità negli ultimi dieci anni” (Ibidem: 58). 



 

294 

In aggiunta, facciamo un’analisi riassuntiva del testo compilatorio di Chris 

Jenks, Visual Culture (Jenks, 1995). Il primo capitolo, dello stesso autore, 

ha come titolo La centralità dell’occhio nella cultura occidentale: 

un’introduzione. Come testo, propone alcune domande su come assumere 

il problema dell’Altro dal punto di vista della cultura visiva. Sarebbe a dire, 

mette in discussione l’idea del teorico come osservatore dell’Altro:  

“La nostra comprensione contemporanea della dicotomia inquisitiva tra 

‘se stesso’ ed ‘altro’ nell’opera sociologica si è conseguentemente abituata 

ad una  forma metodologica sterilizzata di ‘osservazione’. L’‘osservazione’ 

è diventata una metafora di base dentro la ricerca sociale e culturale, ed 

un vocabolario esteso della ‘visività’, applicato in maniera quasi 

interamente non-riflessiva, è diventato strumentale nelle nostre manovre 

per avere accesso ad una comprensione delle pratiche concertate delle 

comunità umane. Come affermato da Lowe: <il campo percentuale così 

costituito … era fondamentalmente non-riflessivo, visivo e quantitativo>. 

L’implementazione del concetto di ‘osservazione’ nella ricerca socio-

culturale, e la sua ovvia e generale accettabilità, non sono affatto 

accidentali o arbitrarie. Quest’uso, e la sua istituzionalizzazione, 

costituiscono grandi miglioramenti dell’‘oculocentrismo’ convenzionale, 

dentro la più ampia cultura. Noi sperimentiamo e perpetriamo ogni 

giorno la fusione del ‘visto’ con il ‘conosciuto’ in conversazione tra loro, 

attraverso la banale appendice linguistica del ‘vedi?’, o ‘vedi cosa voglio 

dire?’, fino a espressioni che sembrano richiedere conferma o, quando si 

cerca un’opinione, investigando sulle ‘visioni’ della gente” (Ibidem: 16).  

“L’idea dell’osservazione nell’ambito della tradizione della teoria sociale 

implica una passitivtà studiata ed un distacco. Possiamo rilevare un 

teorista che sia molto abile nell’osservazione, contemplazione e nell’atto 

dell’assistere, ma esiste sempre il sospetto dello sguardo gelato e auto-

gratificante del voyeur. Questa versione dell’osservatore richiede la 
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necessità di un passo indietro, per poter vedere da una certa distanza o, 

ancora più favorevolmente, per avere il privilegio di guardare in basso da 

una piattaforma elevata. Goffman ha persino confrontato l’atteggiamento 

verso ‘la mosca sul muro’. Ciò, in termini di prospettiva, è quello che Nicod 

ha descritto come ‘la nostra cosiddetta distanza visiva che, da sola, è 

abbastanza corretta per la scienza’. Una tale nozione di ‘osservazione’ 

sembra determinata a ridurre l’esperienza sociale al comportamento della 

pura percezione: ciò, paradossalmente, riduce anche la pratica della 

‘visione’ ad un comportamento di pura percezione. Un’unica 

dimensionalità stranamente auto-inflitta ed un abbandono riduttivo alla 

disposizione naturale” (Ibidem: 17).  

La sua definizione di Visual Culture è, allora: “Dentro l’accademia ‘cultura 

visiva’ è un termine utilizzato convenzionalmente per significare pittura, 

scultura, design ed architettura; esso indica un’ampiamento tardo-

moderno di ciò che era precedentemente contenuto nella definizione di 

‘belle arti’. Ampliando ancora di più questa designazione, potremmo 

suggerire che la visual culture potrebbe riferirsi a tutti quegli elementi 

della cultura il cui aspetto visivo è una caratteristica importante del loro 

essere e del loro fine. Comunque, dati i miei anteriori argomenti sull’ 

‘oculocentrismo’ della cultura occidentale più in generale, sembra che una 

categoria di questo tipo sia quasi onnicomprensiva e, per questo motivo, 

alquanto ridondante. Sarebbe difficile occuparsi di qualsiasi oggetto o 

artefatto culturale con ignoranza o disprezzo della sua apparenza. Una 

tale categoria è, naturalmente, totalmente sostantiva e, in un grado 

maggiore o minore, rinchiusa nella concezione materialista e riduzionista 

della visione che ho precedentemente preso in considerazione” (Ibidem: 

16).  
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12. Conclusioni: una rivisitazione in chiave periferica. Proposta 

di alfabetizzazione audiovisiva per un contesto particolare della 

periferia del mondo. Come adoperare la costruzione della 

conoscenza contro-egemonica. 

Ciò che dobbiamo dire in questo capitolo, in realtà, è già stato detto. Si tratta 

ora di mettere insieme i pezzi. 

La ricerca sul campo ci ha dimostrato che l’empowerment dei ragazzi è 

dipeso dal fatto che le azioni fossero nate da loro stessi. Erano ricettivi verso 

le nuove conoscenze, purché ese corrispondessero con gli interessi che 

avevano manifestato per loro iniciativa. La conoscenza, filtrata e 

riformulata dalla loro prospettiva, li rendeva più indipendenti e rendeva più 

forte in loro la consapevolezza del proprio valore come soggetti e come 

collettività, che in ogni caso era una consapevolezza pre-esistente. La 

possibilità di essere moltiplicatori di quella conoscenza ha incrementato il 

loro empowerment.  

Abbiamo già parlato, inoltre, di come questi ragazzi siano interessanti 

nell’esercitare pratiche che permettano loro di riconoscere in maniera 

critica chi sono e perché si comportano in una determinata maniera. 

Tuttavia, non si tratta di un semplice interesse descrittivo o tassonomico, 

ma loro davvero vedono in questa conoscenza la potenzialità di diventare 

più forti e indipendenti e di ripensare i propri comportamenti.  

Essi non vogliono ricevere uno sguardo accondiscendente, non lo accettano. 

Essi sanno che la loro identità ha un grande valore, che è loro responsabilità 

difendere i propri interessi, che le azioni che loro portano a buon fine sono 

possibili grazie agli sforzi fatti dai volontari, ma che sono loro stessi i reali 

protagonisti che devono far sì che tali azioni abbiano dei risultati e che 

siano, inoltre, replicabili.  

Per me è chiaro il desiderio di emancipazione nelle loro scelte; bastava 

creare lo spazio per poterlo manifestare. Se c’è sottomissione, le cause 
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ovviamente derivano dall’intenzione di chi vuole sottomettere, però che tale 

sottomissione si verifichi dipende dal fatto che il sottomesso permetta l’uso 

di pratiche egemonica contro se stesso.  

Tutto quello che è stato detto sopra è ciò che, di fatto, sta descrivendo ciò 

che il movimento subalterno, e Boa in particolare, ha denominato il 

movimento dal basso.  

A che domande sto cercando di rispondere con questo punto? La prima è: 

C’è qualcosa nella produzione dei subalterni che mi possa servire da guida 

addizionale per produrre conoscenza emancipatrice in questi ragazzi? La 

seconda: se abbiamo scoperto che i visual studies si avvicinano all’ambito 

visivo come una questione di potere, come trasformiamo tale conoscenza in 

conoscenza controegemonica? Se la conoscenza controegemonica si genera 

a partire dall’azione locale nata dall’iniziativa della stessa comunità, i visual 

studies hanno qualcosa da dare alla forma in cui la periferia si deve 

avvicinare al visivo affinché tale approccio sia emancipatore? 

Per me la risposta è la seguente: i visual studies, probabilmente per avere 

le radici nei cultural studies prima e nei media studies dopo, pensano il 

problema della rappresentazione del differente, l’Altro, come una cosa che 

si deve comprendere. Come se l’Altro avesse bisogno di essere spiegato dal 

di fuori, però dovesse sempre essere pensato come l’altro, il distinto, 

l’oggetto. Inoltre, gli stessi autori dei Cutural, Media o Visual Studies 

ammettono che la loro forma di approcciare il potere è il decostruzionismo, 

la sua mappa generale del potere è foucaultiana e, specificamente per 

l’immagine, il metodo è quello suggerito da Benjamin.  

Hanno ragione i postcolonialisti quando dicono che la filosofia viva è quella 

europea: anche se quasi tutti i pensatori appena citati sono ormai morti.  

Gli studi subalterni reclamano un dialogo tra simili; che la differenza sia 

riconosciuta come una condizione naturale; con i postcoloniali, difendono 

il fatto che non dobbiamo dimostrare che la nostra forma di produrre 
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pensiero è tanto valida come quella occidentale e che non dobbiamo 

difendere la nostra identità a partire dal metodo di produzione della 

conoscenza occidentale.  

Abbiamo detto che Beverly riflette su due cose importanti della condizione 

espitemologica degli studi subalterni: la prima, che la distanza tra gli studi 

post-coloniali e quelli subalterni non è affatto grande; la seconda, che quei 

limiti epistemologici non sono una preoccupazione per i subalterni. Sarebbe 

a dire, i subalterni affermano di voler capovolgere la forma di produzione 

di pensiero dell’area geopoliticamente definita come subalterna e, come 

conseguenza, di volere che la produzione dei subalterni sia considerata un 

dialogo tra pari.  

Beverly inoltre evidenzia i pericoli che esistono per i pensatori subalterni 

autoritari o che non riconoscano il soggetto collettivo della storia. Inoltre, 

stabilisce un contatto con l’idea che le collettività subalterne, in un modo o 

nell’altro, finiscano per essere permissive nei confronti delle stesse 

dinamiche che le sottomettono.  

È vero che gli studi culturali prendono una posizione nell’arena politica: 

“Quando Stuart Hall si riferisce a ciò che egli chiama ‘l’aspetto politico 

degli studi culturali’, allude al fatto o alla percezione diffusa che 

l’emergere degli studi culturali come progetto accademico fosse collegato 

alla sinistra politica, comunemente parlando, e ai nuovi movimenti sociali 

in particolare”  (Ibidem: 104).  

 “Secondo la concezione di Hall, il nucleo di questi progetti non è 

esattamente una chiara delimitazione epistemologica o di campo 

disciplinare, ma principalmente una volontà o, magari, un volontarismo 

politico” (Ibidem: 50). 

Però, dicevamo sopra anche: 
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“Quello che studi subalterni, culturali e post-coloniali e, anche se in 

maniera differente, la critica culturale hanno in comune, è un desiderio di 

de-gerarchizzazione culturale” (Ibidem: 53). 

Il dilemma è che per l’autore, nella maggior parte dei casi, tale “etica del 

sospetto” si è man mano istituzionalizzata a favore dell’accademico, e non 

dei soggetti che in realtà vorrebbe redimere. 

Come potrebbe questa prospettiva influenzare la forma in cui si 

comprendono i Visual Studies dalla periferia? 

Probabilmente la risposta di Sanjinés è quella giusta: i creoli “illuminati” 

riproducono il discorso moderno, ma questo si può contestare tramite il 

katarismo. 

 “Il katarismo radicale non mira semplicemente a spostare la mescolanza. 

[…] Esso costituisce una rottura semiotica, violando il codice di base 

meticcio secondo il quale sono sempre state governate le relazioni di 

dominio e subordinazione. Questo capovolgimento di ‘mescolanza’ indica 

una nuova posizione sulla conoscenza: lo spostamento dei pedagoghi e 

degli intellettuali meticci, nel loro controllo dell’educazione e della 

conoscenza dei valori” (Ibidem: 40).  

 “La subalternità si trova al polo opposto rispetto al prospettivismo 

cartesiano, e vede la realtà ‘al contrario’. Il corpo muscolare non è più 

enfatizzato, in questa nuova sensibilità. È l’‘invisibile’ natura di visceralità 

connessa al genere sulle questioni di origine etnico, nei dipinti 

contemporanei, che è il centro dell’epistemologia subalterna” (Ibidem: 

336).  

Si tratta dunque dell’orgoglio per la propria identità. Proprio quella cosa 

che i ragazzi di Cazucá hanno già, ma che si deve stimolare, e che Castro 

Gómez difenderebbe come la hybris del punto zero.  

Il pensiero subalterno, facendo capo a Boa, difende tre categorie 

fondamentali:  
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 la sociologia dell’emergente (il sapere a partire dall’azione locale) 

 il principio di uguaglianza materiale (quando la disuguaglianza ci 

condanna) 

 il principio di differenza identitaria (quando l’omogeneizzazione ci 

attacca) 

Per questi autori, nessuna teoria può mettere insieme la pluralità di sforzi 

necessari per mettere in moto una globalizzazione contro-egemonica. 

Epistemologicamente, corrisponderebbe alla sociologia dell'emergente, 

cioè allo studio di esperienze fragili che nel loro spirito costruttivo spesso 

vengono abbattute dal peso dell'egemonico. Si possono comunque elencare 

i seguenti postulati che orientano questa mobilitazione sociale e la 

produzione teorica che la accompagna, chiamata anche “studi cosmopoliti 

subalterni della globalizzazione”: 

 Assumere la prospettiva della comunità delle vittime. 

 Sapere che le vittime dentro la comunità transnazionale non sono 

passive. 

 Sapere che la separazione tra Sud e Nord non è statica. 

 Documentare esperienze empiriche di resistenza. 

 Affermare il potenziale delle vittime per sovvertire le istituzioni e le 

ideologie egemoniche. 

 Imparare dalla loro capacità di offrire alternative davanti a queste 

ultime. 

La globalizzazione contro-egemonica si concentra in primo luogo sulle lotte 

contro l'esclusione sociale. Poiché l'esclusione sociale è sempre il prodotto 

di relazioni di potere disuguali, la globalizzazione contro-egemonica cerca 

un logos redistributivo, nel senso più generale, che implica la 

redistribuzione delle risorse simboliche, culturali, politiche, sociali e 

materiali. In questo senso, la redistribuzione poggia allo stesso tempo sui 

principi di uguaglianza materiale e di riconoscimento della differenza. 
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Anche Boa trova che la tradizione eurocentrica, perfino la critica, non serva 

a spiegare i  fenomeni della periferia: “La […] ragione per prendere le 

distanze dalla tradizione critica eurocentrica risiede nell’enorme 

discrepanza esistente tra ciò che è previsto nella teoria e le pratiche più 

trasformatrici che sono in atto nel continente. Negli ultimi trent’anni le 

lotte più avanzate ebbero come protagonisti gruppi sociali (indigeni, 

contadini, donne, afrodiscendenti, piqueteros, disoccupati) la cui presenza 

nella storia non era stata prevista dalla teoria critica eurocentrica”. 

Trovo che il giro necessario per rendere i Visual Studies utili alla periferia, 

stia nel considerare la possibilità di non aver paura di risultati bizzarri: 

“La perdita dei sostantivi critici, combinata alla relazione fantasmale tra 

la teoria critica eurocentrica e le lotte trasformatrici nella regione, non 

solo raccomandano di prendere una certa distanza dal pensiero critico 

pensato, anteriormente, dentro e fuori il continente; molto più di ciò, 

esigono pensare l’impensato, cioè assumere la sopresa come atto 

costitutivo del lavoro teorico”. 

La Sociologia delle Assenze: “Si tratta di trasformare oggetti 

impossibili in oggetti possibili, oggetti assenti in oggetti presenti. La non 

esistenza è prodotta tutte le volte che una certa entità è squalificata e 

considerata invisibile, non intelligibile o inutile. Non c’è, per questo, una 

sola maniera di produrre assenza, ma varie. Ciò che le unisce tutte è una 

stessa razionalità monoculturale. Distinguo cinque modi di produzione di 

assenza o non-esistenza: l’ignorante, il ritardato, l’inferiore, il locale o 

particolare e l’improduttivo o sterile” (Ibidem: 22).  

Perciò bisogna resistere alla Monocultura del Rigore o del Sapere: “Tutto 

ciò che il canone non legittima o riconosce è dichiarato inesistente. La non 

esistenza assume qui la forma di ignoranza o incultura. Le corrisponde la 

logica della non-esistenza dell’ignorante”. 
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A ciò si oppone una Sociologia delle Emergenze: “Che consiste nel 

sostitutire il vuoto del futuro secondo il tempo lineare (un vuoto che tanto 

è tutto, come niente), con un futuro di possibilità plurali e concrete, 

simultaneamente utopiche e realiste, che si costruisce man mano nel 

presente, partendo dalle attività di attenzione”. 

“La sociologia delle assenze e la sociologia delle emergenze marcano la 

distanza con la tradizione critica occidentale, e a partire da queste è 

possibile delineare una possibile alternativa, che ho chiamato 

Epistemologia del Sud”.  

Il pensiero occidentale moderno è un pensiero abissale: 

“Fondamentalmente, ciò che maggiormente caratterizza il pensiero 

abbissale è l’impossibilità della co-presenza dei due lati della linea. Questo 

lato della linea prevale nel momento in cui restringe il campo della realtà 

rilevante. Al di là di ciò, rimane solo la non-esistenza, l’invisibilità, 

l’assenza non dialettica”.  

“Il cosmopolitismo subalterno si manifesta attraverso iniziative e 

movimenti che costituiscono la globalizzazione contro-egemonica. […] La 

novità del cosmopolitismo sta soprattutto nel suo profondo sentimento di 

incompletezza, che tuttavia non ha l’animo di essere completo. Da un lato, 

difende il fatto che la compresione del mondo ecceda in gran parte la 

comprensione occidentale dello stesso, e pertanto la nostra conoscenza 

della globalizzazione è molto meno globale che la globalizzazione di per se 

stessa. Dall’altro lato, defende che, quante più comprensioni non 

occidentali fossero identificate, più evidente diventerebbe il fatto che molti 

altri aspettano di essere identificati e che le comprensioni ibride, 

mischiando elementi occidentali e non occidentali, sono virtualmente 

infinite. Il pensiero pos-abissale proviene, così, dall’idea che la diversità 

del mondo è ineusaribile e che a questa diversità manca ancora 
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un’adeguata epistemologia. In altre parole, la diversità epistemologica del 

mondo ancora si deve costruire”.  

Di tutto ciò che abbiamo appena riportato, ci sono cose che si inscrivono nel 

progetto dei Cultural Studies e dei Visual Studies; però, l’afferrarsi alla 

necessità di un metodo – è curioso come in molti testi si sostiene che quel 

metodo sì esiste, come se fosse una delle loro paure più grandi –, e il finire 

per trasformarsi in analisti dell’oggetto a distanza, sempre segnalando che 

l’oggetto è, in ogni caso, oggetto, significa in un certo qual modo afferrarsi 

alla produzione di conoscenza basata su standard occidentali.  

Questo è quanto meno strano, se si pensa che nei testi dei Cultural Studies 

spesso si osserva come la limitazione della nozione di disciplina, 

frequentemente, rappresenti una carenza di strumenti per proporre 

dinamiche contro-egemoniche.  

Non si capisce perché perfino lo stesso Hall proponga come metodo 

d’insegnamento critico all’immagine – concentrandosi principalmente 

sulla questione del riconoscimento dell’altro – uno studio di letture 

complesse di taglio occidentale e difficilmente comprensibili a coloro che 

sono estranei a questo campo, affinché queste letture in seguito vengano 

trasformate in esercizi pratici di decifrazione di immagini famose.  

Se questa è la lettura dei Visual Studies, ciò che abbiamo bisogno di 

trasformare a Cazucá non è solo questione di metodo: è questione di 

concezione epistemologica.  

Le cose che sto per elencare, sono cose che naturalmente potremmo 

recuperare dai Visual Studies nel contesto periferico. Quello che manca in 

tali formulazioni è la questione di fissare nel soggetto collettivo la 

formazione della conoscenza, di ridare a questo soggetto il protagonismo 

della creazione di conoscenza attraverso l’azione, e di smettere di 

privilegiare la prospettiva dell’accademico che prova timore di 

abbandonare il metodo e le citazioni che lo legittimano come pensatore.  
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Recuperiamo cose come il fatto che il concetto di egemonia viene declinato 

sul piano eminentemente culturale. Il luogo di studio dell’egemonia si trova 

nelle pratiche sociali e simboliche della vita quotidiana (Tota: 2002). La 

cultura è l’espressione dell’egemonia nella vita quotidiana e, dunque, si 

definisce come un’arena conflittuale, in cui diversi attori sociali o gruppi 

competono per negoziare i significati a loro più consoni: ogni oggetto in 

interazione con un attore sociale è cultura suscettibile d’interpretazione.  

Gramsci, inoltre, viene ripreso per difendere l’idea che, interpretando il 

canone, lo si possa sovvertire (Tota, 2002). Anche la divisione esistente tra 

alta e bassa cultura è fortemente messa in discussione, rintracciando nella 

cultura una componente ideologica. Per Gramsci, questo circuito cultura-

linguaggio-rappresentazione non è pacifico: è una lotta.  

Come segnalato da Tota (Tota, 2002), nel processo di fruizione c’è anche da 

considerare che gli artefatti mentali si trasformano anche secondo le 

istruzioni fornite dai produttori dell’oggetto materiale e dalle istituzioni che 

rendono possibile la fruizione. Nel caso del cinema, questa figura di ghost 

writer sarebbe il regista. 

Recuperiamo il fatto che i visual studies abbiano le proprie radici nella 

riflessione su questo stadio della cultura contemporanea nel quale la 

rappresentazione occupa un posto abbastanza grande nell’immaginario che 

inizia a sostituire il reale.  

Condividiamo la domanda di Hall, quando discute: “I repertori della 

rappresentazione esistenti ‘attorno’ alla differenza e all’‘alterità’ sono 

cambiati, o tracce precedenti rimangono ancora intatte nella società 

contemporanea?”. La risposta, per Hall, è: “La rappresentazione è un 

affare complesso e, specialmente quando si ha a che fare con la ‘differenza’, 

coinvolge sentimenti, attitudini ed emozioni e mobilita paure ed ansietà 

nell’utente, a livelli più profondi di quanto si possa spiegare in maniera 

semplice, secondo il comune buonsenso”.  
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Sappiamo che García Canclini ha un punto molto importante quando 

comprende la relazione tra la geografia, l’urbanità, l’identità e la percezione 

visiva:  “Indubbiamente, l’espansione urbana è una delle cause che hanno 

intensificato l’ibridazione culturale. Cosa significa, per le culture 

dell’America Latina, che i paesi che avevano all’incirca il 10% della loro 

popolazione vivendo nelle città all’inizio del secolo, ora ne hanno il 60-70% 

che vive in agglomerazioni urbane?” (Canclini, 2001).  

“Le identità collettive trovano le loro tappe costitutive sempre meno nella 

città e nella sua storia, sia essa la passata o la più recente. L’informazione 

sulle vicissitudini sociali impreviste è ricevuta a casa e commentata in 

famiglia o con gli amici. Quasi tutte le attività sociali, e la riflessione sulle 

stesse, è concentrata in scambi che avvengono in circoli intimi. La ‘cultura 

urbana’ è ristrutturata rinunciando al suo ruolo dominante nello spazio 

pubblico, a favore delle tecnologie elettroniche. Dato che quasi tutto nella 

città ‘succede’ grazie al fatto che i mezzi di comunicazione di massa 

comunicano il loro ‘accadere’ nel modo in cui essi vogliono farli accadere, 

esiste un’accentuazione della ‘mediatizzazione’ sociale e del peso della 

rappresentazione presentata, e tutte le azioni politiche sono costituite 

come se fossero altrettante immagini del politico” (Ibidem).  

Evidentemente, nella periferia soffriamo gli stessi problemi a cui pensano i 

Media Studies:  

 La natura ideologica delle comunicazioni di massa 

 La complessità della struttura linguistica delle sue forme 

 Il cambio nel concetto e la comprensione del pubblico (lettura) 

 Il ruolo dei mezzi di comunicazione nel far circolare un’ideologia 

dominante. 

Ci viene molto utile la spiegazione che fa Hall sulla codifica – decodifica. È 

vero che il punto centrale è che anche le comunicazioni di massa sono un 

processo di produzione, in questo caso di produzione discorsiva. Così, 
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questa produzione discorsiva si può definire come: “Il funzionamento dei 

codici dentro la catena sintagmatica di un discorso”. Questi codici 

sarebbero i prodotti simbolici nei quali il linguaggio produce significato ed 

è un agente attivo nel quale tale produzione si consuma: “Se non si 

comprende nessun significato, allora non ci può essere ‘consumo’. Se il 

significato non è articolato in pratica, non ha effetto”.  

È inoltre per noi fondamentale la conclusione di questo ragionamento di 

Hall: “In questo modo si enunciano i momenti determinati, cioè i momenti 

in cui il messaggio acquisisce senso: “Dobbiamo riconoscere che la forma 

discorsiva del messaggio ha una posizione privilegiata nello scambio 

comunicativo (dal punto di vista della circolazione), e che i momenti della 

‘codifica’ e della ‘decodifica’, sebbene solo ‘relativamente autonomi’ in 

relazione alla totalità del processo comunicativo, costituiscono dei 

momenti determinati. Un semplice evento storico non può, in questa 

maniera, essere trasmesso, per fare un esempio, da un telegiornale”.  

Ci risulta incredibilmente suggestiva  la conclusione di Hall sul fatto che 

non ci può essere un discorso intelligibile senza la messa in atto di un 

codice. 

Evidentemente, ci sono utili anche le tre categorie risultanti, che non 

possono essere definite l’una senza l’altra:  

4. i codici 

5. le mappe del significato 

6. le mappe della realtà sociale 

Ci spiega molto sulla nostra esperienza audiovisiva la questione che per Hall 

inizia a riguardare, allora, quali siano i significati “preferiti”: “Gli ambiti dei 

‘significati preferiti’ incorporano l’intero ordine sociale in se stessi, come 

un insieme di significati, pratiche e credenze: la conoscenza quotidiana 

delle strutture sociali, di ‘come funzionano le cose per tutti gli scopi pratici 
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in questa cultura’, l’ordine assoluto del potere e dell’interesse, e la struttura 

delle legittimazioni, i limiti e le sanzioni”.  

Aiuta, come spiegazione degli stessi interessi dei ragazzi, il modo in cui Hall 

arriva ad identificare tre posizioni nelle quali si deve costruire il discorso 

televisivo:  

 Posizione egemonica dominante “che le emittenti professionali 

assumono quando codificano un messaggio che è stato già 

significato in maniera egemonica”.  

 Codice negoziato: “La decodifica all’interno della versione 

negoziata contiene un misto di elementi adattativi e oppositivi: 

essa riconosce la legittimità delle definizioni egemoniche per 

costruire i grandi significati (astratti), mentre, ad un livello più 

ristretto e situazionale (situato), fa sì che il suo stesso terreno 

domini – opera con eccezioni alla regola”. 

 Codice oppositivo: “Lui/lei de-totalizza il messaggio nel codice 

preferito per re-totalizzare il messaggio all’interno di qualche 

cornice alternativa di riferimento”.  

Nello steso modo, risulta fondamentale la seguente analisi su come si 

construisce l’identità dell’altro negli audiovisivi: “Ci sono diverse evidenze 

che suggeriscono che gli stereotipi non si danno semplicemente nei libri e 

nei film, ma sono ampiamente accettati e considerati come normali e 

giusti. […] È spesso dato per scontato che l’obiettivo della costruzione del 

personaggio dovrebbe essere la creazione di ‘individui realistici’, ma, come 

sostengo, ciò potrebbe avere tanti inconvenienti quanto i suoi stereotipi 

‘irreali’, apparentemente opposti, e alcune forme di tipizzazione possono 

essere preferibili a tutto ciò”.  

Ugualmente, il diagnostico di bell hooks da un grande allarme: “La 

mercificazione dell’Alterità ha avuto tanto successo perché è offerta come 

un nuovo piacere, più intenso, più soddisfacente dei normali modi di fare 
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e sentire […] Certamente, dal punto di vista della patriarchia bianca, 

capitalista e supremazista, la speranza è che il desiderio del ‘primitivo’ o 

le fantasie sull’Altro possano essere continuamente sfruttate, e che tale 

sfruttamento occorra in maniera che lo status quo si possa re-inscrivere e 

mantenere”.   

Un altro allarma fondamentale, per il tipo di prodotti che i ragazzi 

consumano, il fatto che “Contemporaneamente, gruppi etnici/razziali 

differenti possono anche accettare questa speciale sensazione che le storie 

e l’esperienza anteriormente considerate solo degne di disprezzo, possano 

ora invece essere guardate con meraviglia […] Allo stesso tempo, i gruppi 

emarginati, considerati ‘Altri’, che sono stati ignorati e resi invisibili, 

possono essere sedotti dall’enfasi nell’Alterità, dalla sua mercificazione, 

poiché essa offre la promessa di un riconoscimento e di una 

riconciliazione”.  

Come segnala Mitchell, è estremamente utile che “il punto centrale 

dell’analisi della visual culture si è spostato dalle cose viste al processo 

della visione, ciò che Donna Haraway chiama natura/cultura, nella 

formazione del campo visivo. La stessa visione è una costruzione culturale> 

(Intervista a W.J.T. Mitchell”.  

Naturalmente, è la conoscenza che rafforza la definizione Dikovistkaya su 

cosa sia la Svolta Culturale (Cultural Turn): “La svolta culturale ha 

portato allo studio delle immagini una riflessione sulla interrelazione 

complessa esistente tra potere e conoscenza. La rappresentazione ha 

iniziato ad essere studiata come una struttura e un processo ideologico che 

produce posizioni di assoggettamento”.  

È anche un suggerimento fondamentale la spiegazione dell’autrice sui 

possibili oggetti della Visual Culture: “Una delle questioni principali che la 

visual culture affronta è: ‘Cosa impari quando impari a vedere?’ Secondo 

Mitchell, le opere d’arte non stabiliscono i confini del nuovo campo; né lo 
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fanno le immagini o le rappresentazioni. Per esempio, gli edifici e i 

paesaggi, che non sono né immagini né rappresentazioni, sono tuttavia 

oggetti che si osservano nella vita di tutti i giorni e, quindi, oggetti legittimi 

della visual culture”.  

Naturalmente, facciamo nostra la lettura di Jenks (Jenks, 1995) quando 

propone alcune domande su come assumere il problema dell’Altro dal 

punto di vista della cultura visiva. Sarebbe a dire, mette in discussione l’idea 

del teorico come osservatore dell’Altro:  

“La nostra comprensione contemporanea della dicotomia inquisitiva tra 

‘se stesso’ ed ‘altro’ nell’opera sociologica si è conseguentemente abituata 

ad una  forma metodologica sterilizzata di ‘osservazione’. L’‘osservazione’ 

è diventata una metafora di base dentro la ricerca sociale e culturale, ed 

un vocabolario esteso della ‘visività’, applicato in maniera quasi 

interamente non-riflessiva, è diventato strumentale nelle nostre manovre 

per avere accesso ad una comprensione delle pratiche concertate delle 

comunità umane. Come affermato da Lowe: <il campo percentuale così 

costituito … era fondamentalmente non-riflessivo, visivo e quantitativo>. 

L’implementazione del concetto di ‘osservazione’ nella ricerca socio-

culturale, e la sua ovvia e generale accettabilità, non sono affatto 

accidentali o arbitrarie.  

Ciò, in termini di prospettiva, è quello che Nicod ha descritto come ‘la 

nostra cosiddetta distanza visiva che, da sola, è abbastanza corretta per la 

scienza’. Una tale nozione di ‘osservazione’ sembra determinata a ridurre 

l’esperienza sociale al comportamento della pura percezione: ciò, 

paradossalmente, riduce anche la pratica della ‘visione’ ad un 

comportamento di pura percezione. Un’unica dimensionalità stranamente 

auto-inflitta ed un abbandono riduttivo alla disposizione naturale”.  

In generale, si tratta semplicemente del fatto che le teorie critiche 

contemporanee di origine occidentale smettano di considerare l’Altro come 
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un oggetto di studi e lo considerino, invece, come un produttore di 

conoscenza alla pari, senza che questi debba giustificare e cercare una 

legittimazione del fatto che, nella propria cosmogonia, il pensiero si 

riproduca in maniere differenti e che, soprattutto, non stia usando le fonti 

classiche occidentali.  
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