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La nozione di individuo nelle societa supertecnologiche. Parla Galimberti 
• MILANO Umberto Galimberti, fi-
losofo allievo di Jaspers e studioso di 
psicoanalisi di formazione junghia-
na, abita, con la giovane e bella mo-
glie che e nala nella ex-Jugoslavia, 
in una casa arredata in modo razio-
nalista. Ma con le pareti bianche co-
slellate qua e la da quelli che lui 
chiama «scherzi»: i quadri a olio che 
il Iratello piltore gli dedica ritraendo-
lo in panni sorprendenti, per esem-
pio quelli cinquecenteschi d'un ne-
gromante. Quanta ai libri, ce ne so-
no qualche decina di casse sul pia-
nerottolo, per salvarli prowisoria-
mente da un allagamento; nella 
grande libreria del soggiomo su due 
o tre file sporgono imperturbabili i 
piu fuori moda dei classici: Marx ed 
Engels; nello studio, tra gli altri, i tre-
quattrocento volumi da cui Galim
berti ha attinto pcrstendere il «Dizio-
nario di psicoiogia», quella specie di 
affascinante, lorsennata enciclope-
dia che, per la Utet, ha scritto da so
lo. Lui e un uomo non alto e* musco-
loso, dalla parlata fluviale, facile a ir-
ritarsi se un'idea gli sembra sciccca. 

Professor Galimberti, la parol* 
..identita.., cosi dl modi, otttene 
appunto quest'effetto: la irrtta. 
Perche? 

La gente pensa che 1'identita sia un 
nucleo fisso, stabile, che ci portiamo 
dentro. La psicologia ha anche cata-
logato questo supposto nucleo im-
mutabile: I'ha chiamato carattere. 
Invece la cosiddetta «identita» e una 
costruzione che noi offriamo al 
mondo estemo per essere leggibili, 
affldabili, una costanza di atteggia-
menti che ci consente di essere rico-
nosciuti. E il riconosciraento e ap
punto il modo attraverso il quale noi 
manteniamo la nostra identita. In
somnia, I'identita e una specie di 
carta d'identita, appunto, utile per i 
rapporti Interpersonal!, fna che non 
rlproduce minimarnente cid che noi 
siamo, Come I'immagine che co-
stniiamo alio specchio prima di 
uscire di casa. Bisogna dirlo, la gente 
cerca I'identita perche ha sentito di
re che c'e, ma la cerca proprio per
che non esiste. E un sostituto laico 
della ricerca di Dio, Una volta si dice-
va iidevi essere perfetto come Dio», 
oggi si dice «devi essere te stessos, 
percW ormai tu sei Dio. 

Dletro questo costruzione che of
friamo al mondo cosa nascondla-
mo? 

L'idea che siamo uno e jfi circolazio-
ne dal Seicento, MqUanUo Cartesio, 
cercando la certezza dell'essere, ha 
detto «penso, qumdi sono». Noi inve
ce non siamo uno, siamo molti, Ne i 
Greci, ne i medioevali, ne gli Arabi 
hanno mai pensato che fossimo 
uno. Dentro ognuno di noi ci sono il 
vecchio, il bambino, il padre, il com-
pagno Immaginario. La gente dice 
«sono stanco», «sono fresco«. No, 
cambia dawero personalita. Perche 
alia sera siamo piu concessivi e al 
mattino piu rigidi, quali sono i demo-
ni che ce lo impongono? Queste no-
strc cosiddette identita, poi, sono co-
stmite attraverso il monologo collet-
tivo dei mezzi di comunicazione, la 
modellistica che abbiamo a disposi-
zione; quindi sono tanto piu costrui-
te, artiflciali. 

Se I'identita, cosi come ci place 
pensarla, sollda, fissa, e una 
sdocchezza, la parala non pud as-
sumere un altra slgnfflcato? 

Pud alludere piuttosto alia capacita, 
alto stile con cui ci muoviamo tra le 
mille personalita che abbiamo den
tro e i modelli che I'ambiente ester-
no ci richiede. lo, quando insegno, 
devo assumere un atteggiamento di
verse da quello di chi va perstrada o 
a letto o in discoteca. E intanto den
tro di me c'e 1'infemo, una moltepli-
clta di demoni e dei che mi abitano. 

Lei altera scarta quella frase sem-
pllce: "vogllo essere me stesso»? E 
trova inslgnrficante I'Mea di coe-
renta? 

Quando si dice nessere me stesso» si 
pensa soprattutto a cid che si vorreb-
be essere: un ideale di se non ancora 
raggiunto. La coerenza, invece, e 
una risposta agli altri che mi chiedo-
no una certa personalita, un certo 
stile. Anche fossi coerente ai miei 
principi, questi non sono altro che 
quelli che ml hanno inculcate da 
bambino; faccio omaggio al gruppo, 
nonamestesso 

Flnora abbiamo pariato di esserl 
umani. La irrtta anche sentjr parla-
re dl identita di un popolo, identita 
nazlonale? 

Qui bisognerebbe parlare di .appar-
lenenza». La parala idenlita e cali
brate sull'io, la parola appartenenza 
sul noi. E il noi, clobbiamo rieordar-
lo, viene prima dell'io. Sia biologica-
mente, perche nasciamo da due 
corpi che si uniscono Che cullural-
mento: per i priniitivi quello che con-
la e il «nol». Levi-Strauss racconta 
che nelle tribCi sudamericane, anco
ra negli anni Cinquanla, bastava 
ospcllere un individuo dal gruppo 
perche in quaranlott'ore morissc 
moriva perdisprrazione, per non sa-

ln un libra 
la tesl contro 
dl Francesco 
Remottl 

«Unaspiaggia marina, 
in qualslasi luogo... Cid 
chedath'raeil 
movimentodiandaree 
venire delleonde.il 
lorofrangersje 
distendensi sulla sabbia 
eillororttrarsi.Ci 
affasdnailconbnuoe 
inesaustofluire 
dell'acqua: forme 
evanescent], che si 
ricreanoesi 
rimodellano senza 
tine.atalpuntoche 
non si sase sono piu 
Importable forme, 
per quanta) instabili.o 
I'essere senza 
forma...». Cominda 
cosi illibro che 
Francesco Remotti, 
antropotogo culturale, 
dedica all'identita. 
UbrochecontJeneuna 
tesl forte, chiara fin dal 
tftolo: ..Contro 
l'tdentna»(Laterza, 
1996,pagg.l08, 
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fondamentalismo 
islamlcoocristiano, 
della Lega, II saggio 
esploradbchesi 
nascondedietroil 
bisognodidirsi«chi 
siamo». Identita, dice 
Remotti, e In 
apparenza una parola 
netta:masigniflca 
essere se steal o 
appartenereaun 
gruppo, efusfoneo 
purtflcazlone 
progressiva (firto alia 
puliziaetnica)? 

LMentita 
mobile 

nuova dell'essere? 
Anche noi ci sentiamo superflui. al-
1'apparato tecnico non interessano 
gli individui, non ci chiede individua
lity ne creativita, vuole che una vita 
sia uguale all'altra, ci chiede sostitui-
bilita. E le lotte nel mondo del lavoro 
sono dettate proprio da questa per-
cezione: d'essere sostituibili, quindi 
potenzialmente superflui. Nelle fa-
velas si sentono cost pereffetto dello 
sguardo del mondo ncco: si trovano, 
poveretti, in una condizione peggio-
re di quella degli schiavi del Cinque-
cento, che essendo utili, almeno 
avevanosalva la vita. 

Noi occidentali vtviamo un attro 
cambiamento: la fine di certe con-
dizhmi ineluttabW che prima de-
terminavano do che potevamo es
sere, dhentare. Non sappiamo piu 
solo cid che ci dicono i padrl, sap-
piamo tutto quello che vogliamo. 
Non mangiamo piu solo quello 
che da la nostra terra in certe sta-
gioni, ma yoghurt greco, came ar-
gentina. Pero non sappiamo da 
dove ci arriva una nozione, ne do-
v'e stato precotto rhamburger di 
Mac Donald's. Siamo piu liberi di 
scegliere, piu soggeWvi, oppure 
piu succubi di una catena che non 
controlliamo? 

Piu anonimi: il monlanaro che man-
giava polenta bianca in Valtellina un 
tempo si sentiva anche in questo val-
tellinese. Questa storia del ciclo ali-
mentare che si e rotto, pert), io non 
la vedo devastante: il cibo perde va-
lore simbolico e ne assume solo uno 
nutrizionale. Certo siamo piu liberi. 
L'identita, sotto quesu profili, prima 
non era altro che rigidita di schemi 
f issi, poverta del contesto, valore del
la tradizione Pert) bisogna vederese 
mangiar fragole tutto I'anno ci rende 
piu felici, oppure fomenta il leggero 
delirio d'onnipotenza che e diventa-
to un po' la consuetudine del nostra 
pensare. E siamo piD liberi solo se 
siamo competenti: lo sono se sono 
filosofo, psicanalista o giomalista, 
non lo sono se so solo allineare mat-
toni. Quanta al controllo, e qualcosa 
che 1'indrviduo non esercita piil per 
niente: votiamo in condizioni di as-
soluta incompetenza, come faccia-
mo a conlrollare quello che mangia
mo, gli abiti che indossiamo, al limi-
te i nostri sogni, vista che scatunsco-
no da ci6 che ci e successo durante il 

"giorno? 

Un altro dato ineluttabile della co
siddetta identita per noi e finite, 
quello fisico: nascevi grassa, bton-
da, con la gobba al naso, e restavi 
cosi, oggi con dlete e chlrurgia 
puoi drventare magra, bruna, col 
nasoall'insu. 

La modellistica ha vinto sull'inteno-
rita. L'essere umano e mimetico, nel 
Medioevo sceglieva l'«lmitatio Chri-
sti», oggi imita le top model. Se il mo-
dello e I'anoressica, si diventa ano-
ressiche. 

Lei sta scrivendo un libra su quella 
che definisce -societa della tecni-
ca».Aquale mondo allude? 

Al nostra. Noi continuiamo a pensa
re alia tecnica come un mezzo a di-
sposizione dell'uomo. Era cosi fin-
che la tecnica era elernentare. Ora e 
diventata un apparato che fa diven-
tare gli uomini suoi funzionari. Per 
tecnica intendo un Irigorifero come 

una banca: vai in banca e trovi un l'indrviduo?». 

funzionano che ubbidisce a un lin-
guaggio formalizzato e che non de-
ve avere nessuna oscillazione di tipo 
umano. Chi e il partante? L'appara-
to, I'uomo e il portavoce. Anche la 
politica e cambiata, abbiamo sem-
pre piii govemi tecnici, la destra e 
uguale alia sinistra, la politica e al di 
la delle passioni, guarda I'economia 
per sapere cosa decidere. L'Unione 
Sovietica non e caduta perche il co-
munismo era sbagliato, ma perche 
non aveva abbastanza apparato tec
nico. E sara la tecnica a vincere il ca-
pitalismo, perche questo contiene 
ancora in se un elemento irraziona-
le, che alia tecnica non interessa: il 
profitto di alcum. Solo che la tecnica 
non ha fini da realizzare. Lo scien-
ziato in laboratorio non si propone 
di trovare qualcosa, cid che trova e 
un risullato. E chi lo ferma in questo 
processo? Nessuno. II giorno che 
scoprono che possono clonare I'uo
mo avra un bel gridare I'ettca. Per
che I 'erica potrebbe avere risonanza 
se avesse una volonta di potenza piu 
forte della tecnica. Se I'etica dice 
«no» la tecnica risponde «e cosa puoi 
farmi?». L'etica e morta. E la politica 
e morta quando il luogo della deci-
sione si e spostato nell'economia. 

Sta dkendo che individuo, sog-
getto, interiorita, liberta, respon-
sabiltta sono parole al tramonto? 

Nascera un altro tipo d'uomo, piil in-
tegrato all'apparato tecnico. Noi ab
biamo ancora un residuato antropo-

tlogico, perche e solo negli anni 
Trenta, col nazismo, che si e fatta 
avanti l'idea che la tecnica avrebbe 
potuto controllare il mondo nel se
gno della pura efficienza. Allora fun-
zionava un tipo di gestione, oggi 
un'altra. Ma iochiedo: I'operaioche 
a Brescia fabbrica mine per la Bo
snia, o quello che fabbrica bombe 
per Mururoa, lavora. Lo facciamo 
colpevole? No. E allora perche il na-
zistasi? 

E una visions apocalirtica. Stlamo 
dbentando macchine? 

La macchinazione dell'uomo e an
cora una funzione nobile. Penso che 
diventeremo materia prima. Ma que
sto I'ha gia detto Heidegger. Si pos
sono utilizzare anche i nostn organi, 
anzi, prenda i trapianti, dobbiamo 
sentirci in colpa se non doniamo il 
cuoreoireni. 

Le pratiche verso I'interiorita, an-
dart dalk) psicanalista o dhentare 
buddista, tradiscono I'angosda 
per una societa checambia? 

Per una societa che all'uomo ha tol-
toilfine.p 

Leilaprova? 
Personalmente posso anche provar-
la. Fa parte della mia psicologia neo-
romantica. Ma cib che vedo e che in 
realta il soggetto e sempre meno at-
tribuibile all'individuo o al genere 
umano, e sempre piu alia tecnica. E 
in fondo cid clie muore e un'idea di 
essere umano che e durala solo tre-
milaanni. 

La domanda «chl sono?.. I prossimi 
' abitantidelpianetaselafaranno? 

Potranno anche farsela, ma a chi lo 
chiederanno? Questo problema del-
I'interiorita e comunque solo nostra, 
cristiano-occidentale Perche que-
st'intervista non prova a farla a un 
immigrate africano appena sceso 
dalla nave? Gli chieda «Per te cos'e 

C'6 chi la smarrisce perche e disexcupato o perche si per
de nel mare di Internet; chi ne acquista una nuova cam-
biando sesso; chi rifiuta queila nazionale in nome di quella 
padana: «identita» e una parola-chiave di questa fine mil-
lennio (se perfino al New Deal di Napoli contribuisce un 
«assessorato all'ldentita»...). La parola, vaga ma perentoria, 
a cosa allude? E come e cambiato il suo significato nel 
tempo? Parla Umberto Galimberti. 

MARIA SERENA PALIERI 
pere piu chi era ne quail [ossero le 
leggi fondamenlali della biologia, 
come si mangiava. La nozione di in
dividuo e recente e assolutamente 
occidentale, formulata dal Cnstiane-
simo attraverso l'idea di anima I 
Greci concepivano I'anima in senso 
collettivo, nella polls: contava piu es
sere ateniese che essere Socrate La 
gente si e persuasa di essere "indivi
dui" dimenticando che 1'individuo 
esiste solo come prodotto di legami 
comunitan il bambino comincia a 
costruirsi un'identita quando gli di
cono "sei bravO", se gli dicono t he c 
un cretinose necostruisce un'altra 

Bossi rivendica I'identita della Pa 
dania. ScaKaro gli contrappone 
I'untta, e I'identita italiana. Do 
vrebbero parlare d'altro, come di
ce lei dl •appartenenza.? 

Quando si parla di idenlila naziona
le, cosi come padana, si parla degli 
elementi piu scadenti dell'umano 
Tra quelli che per ragioni razziali 
fanno la guerra e quelli che per le 
stesse ragioni fanno I'unila, 10 non 
Irovo nessuna differenza Trovare 
Idenlita nel tcrritorio e dawero un ir-
gislro un po' animate 

«Sono rtaliano» e una frase che, in 
effettl, si sente vuota. Ma non pud 
esserd un'identita collettJva basa-
ta anziche su terra e sangue sulla 
storia, sulle scelte che Kanno divi-
so o unito un popolo: Risorgimen-
to, fascismo, Resistenza ecc? E 
non le sembra che d'altronde an
che «sono europeo» sia una frase 
vacua? 

II problema e un altro Quello die 
dawero siamo, noi, e occidentals 
La differenza 6 tra noi occidentali tu-
lelati dalla ncchezza e dalla tecnica 
e il resto del mondo che, diciamolo 
Iranquillamente, muore di fame 
L'occidentale e quel tipo d'uomo 
che, avendo cominciato duemila 
anni fa un'operazione cui il resto 
dell'umanila non e arrivato, cioe il 
prucesso di astrazione, e arrivato a 
invenlare e dominate I'economia 
Perche I'economiad una cosa astral-
la II processo di astrazione e quello 
peit ui io dico «albero» e nomino tut-
ti gli alberi della lena, mentre I'orien-
tale dice «qtieslo alliero della \nta e 
della niorle... «queslo albcro della lu-
i e e del buio» Col processo di astia-
ZIOI iv perdo la poesia del mondo' di

co «tramonto» e perdo tutti i possibih 
tramonti Ma da questo distacco dal
le cose sensibili, nascono la filosofia, 
la scienzae la tecnica E I'economia. 

Perdita d'identita: e il male piu re
cente, diagnosticato ai ragazzi 
che cominciano a smarrirsi navi-
gando troppo in Internet. Evitan-
do, di nuovo, il termine, lei come 
ribattezzerebbe la sindrome ? 

II pastore, a forza di stare da solo, ac
quista una propria consislenza Chi 
e iper-esposto, chi vive solo come ri
sposta a cid che vede, invece ha po-
chissimotempopersaperechie per 
elaborare cioe il proprio modo di fa
re espenenza Una volta per fare 
espenenza dovevamo uscire di casa, 
ora per sapere cosa succede fuori 
dobbiamo nentrare e accendere la 
televisione Senza espenenza che 
cosa costruiamo, chi siamo se non 
semplici speltalon, consumaton di 
accadimenti del mondo'' 

E perdita d'identita, ancora, sa-
rebbero il senso di inutilha e la 
vertigine che colpiscono il disoc-
cupato... 

Gia, perchfe I'economia capilalistica 
ci ha costrctlo a declinare la noslra 
cosiddetta identilasucidche faccia
mo Se 6 questo, non solo non I'ab-
biamo rnai a\TJta, ma ora c'e ancora 
meno possibility di aveila, perche il 
larediminiusce 

Enzensberger parla della sensa-
zione di essere «superflui.. die col-
pisce alcuni miliardi di poverissi-
mi che vivono stipati nelle favelas 
del Terzo e Quarto Mondo. Perche 
non hanno da vivere, e in piu si 
sentono troppi, sentono d'essere 
loro la cosiddetta «sovrappopola-
zione» del planeta. E una malattia 
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