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GEOGRAFIE. Due nuovi libri esplorano il mondo dei «dance parties»autogestiti 
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• ROMA. Parlare di rase parties, 
oilre la retorica dell'ecstasy, delle 
nuove droghe, delle >stragi del sa-
bato sera». Due libri usciti di recen
te hanno provato a farlo, partendo 
da un concetto comune: i rave en-
trano a pieno diritto nel calderone 
delle culture di resistenza» che si 
sono succedute negli ultimi tren-
t'anni. Certo, ai rave si balla e si 
sballa, non e una pratica scoperta-
mente politica: eppure un filo ros
so corre dai grandi festival rock 
gratuiti dell'era hippie, fino, ap-
punto, ai mega rave illegali orga-
nizzati in vecchi capannoni indu
strial! in disuso e pubblicizzati solo 
con il passaparola (non quelli 
•commercials, merce buona per i 
transfughi delie megadiscoteche 
romagnole e i ragazzini annoiati 
della nuova piccola borghesia). 
PerchS 6 di questi rave - quelli ille
gali e underground - che si parla 
nelle pagine di Rave off, uscito 
per i tipi della Castelvecchi (154 
pagine, 14mila lire) e curato da 
Andrea Natella e Serena Tinari, in-
teressante soprattutto perch* Ah 
direttamente la parola ai ravers, e 
in Senseless acts of Beauty • Cultu
res of Resistance since the Sixties 
(di George McKay, edizioni Verso, 
1996). 

I rave «illegali» sono forse I'ulti-
ma pratica (in ordine di tempo) 
di quelle che uno dei guru della 
controcultura di questi anni, I'a-
merjcano Hakim Bey (ma il suo e 
un «nome di battaglian), ha ribat-
tezzato come «Taz», doe «zone 
temporaneamente autoname»: «La 
Taz - spiega Bey, citato da Natella 
e Tinari - e come una sommossa 
che non si scpntra direttamente 
con jo Stato, un'operazione di 
guerriglia che libera ph'area e poi 
si dissolve per formarsi in un altro 
dove, In un altro tempo prima che 
lo Stati la possa schiacciare». Vec-
chie fabbriche chiuse, capannoni 
abbandonati nella campagna, di-
scariche incustodite, centri anoni-
mi della perlferia - lontano dalle 
metfopoli - sono diventati in questi 
anni I luoghi «temppraneamente 
autonomi» e liberati di una nuova 
[orma di edonismo giovanile, che 
ha flnifo con I'avere, quasi invo-
lonlarlamente, dei connbtati di <re-
sistenza culturale». Intanto perche 
mettere in piedi un rave - illegale, 
quindi privo dei molti mezzi inve-
stiti dachi li faperlncassare- rien-
tra quasi in quella pratica del fal-
da-te gia conosciuta in epoca 
punk; fai da te il tuo gruppo se 
non tl place la musica che ti propi-
na I'induslria, fa dai te ia tua serata 
dance con un impianto preso in 
prestilo, un gruppo elettrogeno 
(magari attaccandbsi ai tralicci 
deU'Enel,.,), I'informazione affida-
ta a volantlni e telefonate, I'ingres-
so «a sottoscrizionen, come awiene 
nei centri social!, 1 dj lavorano so
prattutto col vinile, materiale pre-
diletto dai circuilo della musica te
chno; i suoni si aggibmano conti-
nuamente, dallahouse alia jungle, 
ritmi a "144 battitj al minuto, remix 
fattl in casa da ragazzini con molta 
creativita e poco riguardo per le 
legal del copyright, 

Tvln pratica una wacanza fai da 
te» nei meandrj dell'underground 
europeo, come suggerisce Pol. G., 
uno dei raver che hanno scritto su 
Rave off , al posto della vacanza 
Alpltour spalmati a Ibiza, che sa-
rebbero i rave commerciall. L'av-
ventura al posto del tour organiz-

Resistenza «rave» 
H hallo liberate 

Parlare dei «raWOltre,lWetitea dell'Edstasy e delle stfagi 
del sabato sera. Hanno provato a farlo due libri molto belli 
usciti di recente, uno in Italia e I'altro in Inghilterra: sono 
Rave off (edizioni Castelvecchi), e Senseless acts of 
Beauty (edizioni Verso). Per entrambi, i rave non sono 
che ('ultimo capitolo nella storia delle culture di resi-
stenza» dagli anni Sessanta ad oggi, una scintilla di edo
nismo giovanile diventata politica. 

A U A S O L A R O 
zato. «Non voglio una vacanza al 
sole», cantavano i Sex Pistols. Ma 
piu che agli anni Settanta, la cultu
re rave guarda soprattutto agli anni 
Sessanta. Leggendo Senseless acts 
of Beauty scopriamo infatti che il 
termine «rave» non e. un neologi-
smo degli anni Ottanta, ma risale 
ad almeno una ventina di anni pri
ma. Gia nell'autunno 1966 le stra-
de di Londra erano tappezzate dei 
poster che annunciavano la «AII 
Night Rave» alia Roundhouse per il 
lancio di International Times, owe-
ro 1.1, rivista-bibbia della contro
cultura. Gi4 allora capitava che «al-

cuni lievi episodi di disordini acca-
dessero tra i teenagers infiammati 
dai suoni selvaggi delle bandm un 
commento che andava bene nel 
'66 ma si sarebbe potuto benissi-
mo usare anche alia fine degli an
ni Ottanta per uno dei tanti rave 
che hanno segnato il ritmo e il cor-
so della iSummer of love '88» che 
sembrava non dovesse finire mai e 
comunque e finita, non senza ave-
re ricucito il cerchio di droghe, tin-
guaggi, suoni, musiche, abiti, e 
quant'altro univa entrambe le uto-
pie, quella degli anni Sessanta e 
quella degli anni Ottanta;'Secondo 

•McKay le radici dei rav̂ 'vaWfio fin-1 

tracciate nella «musica dance post-
disco americana, I'isola mediterra-
nea di Ibiza, la citta post-industria-
le inglese di Manchester, una ge-
nerica nostalgia per gli anni Ses
santa e i primi anni Settanta, e i fe-
stini mobili dei warehouse parties 
clandestirii che spuntarono come 
funghi in Inghilterra verso la meta 
degli anni Ottanta». Non e un caso 
che Ibizia fosse, all'epoca, una 
delle mete predilette dai jet-set 
fricchettone. E non e un caso che 
nei rave come nei mega raduni 
rock di Stqnenhenge (chiusi dalla 
polizia nel 1984), le droghe predi
lette siano sempre state quelle psi-
chedeliche: dall'Lsd all'Ecsatsy, 
che in sostanza riunisce le proprie-
ta sia degli acidi che delle anfeta-
mine. L'uso, dell'Ecstasy e presto 
divenuto, in Inghilterra, un prete-
sto di controllo e repressione sulla 
cultura rave: qualche decina di ca-
si di morti, dall'85 ad oggi, hanno 
prodotto una cultura allarmista ma 
anche profondamente ignorante. 
Perche e provato che a causare i 
decessi sono principalmente altri 

Maggio sadomaso 
con Richard Move 
e i suoi«Acrobati» 

MARINELLA OUATTERINI 
m RRENZE. In attesa del rap-rock musical The Predators' Ball di Karole 
Armitage che debutta I'll giugno al Teatro della Pergola, il «Maggio 
Musicale Fiorentino» vive in questi giorni, senza gravi patemi un suo 
piccolo flop ballettistico. Trenta minuti di inconsistenza coreografica, 
che passerebbero del tutto inosservati, nonostate le pretese sadomaso 
e il look blandamente trasgressfvo, se il titolo del balletto, Acrobats of 
Cod, non riecheggiasse la danza enfatica e mitologica della sacerdo-
tessa Martha Graham che proprio nel '60 cre6 un suo indimenticato 
Acrobats of God. E soprattutto se il suo autore, tale Richard Move, non 
fosse uno di quegli androgini protagonisti negli ambienti cult america-
ni, come ne|le diseoteche europee, recente ospite del Maurizio Co-
stanza Show. 

Alto un metro e novanta, naturalmente senza i tacchi a spillo che 
slanciano senza necessita la sua non minuscola figura, biondo che pifl 
biondo non si puo, truccato con fard e rossetto, il ventinovenne Move 
gestisce il (Jackie 60», una delle diseoteche piu esclusive di New York. 
Tanto esclusiva che si entra unaisola sera alia settimana, Ma si e an
che accontentato, qualche annofa, di orchestrare la sarabanda rimi-
nese al «Cellophane» e quella del «Peter Pan» a Riccione, stretto nel 
suo abbigliamento preferito: body di pelle e nylon, stringhe, lacci e 
cinture sadomaso. Che ora ha riprodotto, con una fedelta appena pur-
gata dall'intervento del direttore artistico del "Maggio», sui corpi delle 
quattro danzatrici protagoniste del suo balletto. 

•Quattro ragazze kattivet, racconta Move «come quelle dei gruppi 
pop "Hole" e "L7", simbolo di un'umanita 
femminile arrabbiata, vanesia, desiderosa di 
contrapporsi al maschilismo a furia di calci e 
di slogan punkn. L'idea di scornodare queste 
moderne Menadi della scena pop e nata dai 
tenia del «Maggio»: la Grecia e i suoi miti. Mo
ve travestito, ma anche danzatore, coreografo 
e soprattutto cabarettista in quel rilassato ca
baret radicalchic - ultima vogue newyorkese -
che punta alia demplizione e alia parodia del-
lo spettacplo colto, I'ha tradotto al femminile. 
Rimuginando su chi tra i suoi riferimenti sco-
lastici potesse fare da tramite per una provb-
catoria parodia dell'Olimpo muliebre ha scel-
to Martha Graham, 1'eroina della Modern Dan
ce forse piCi geniale e terribiie che la scena in-
ternazionale della danza abbia partorito. In-
camazione di un potere femminile costruito 
sul culto della propria persona, e della pro
pria, occorre aggiungere; colossale creativiti. 

In Acrobats of God numero due (non ci ri-
sulta che altri coreografi abbiano copiato pri
ma d'Ora questq titolo) spuntanp.come pre-
visto, citazioni ^Jalla Graham. Mbve\pJ$50ave-

iiVa'^romesso bagni.dj sangue1e,1a;f|g^i5[ruste, 
magliette punk e seni all'aria. Ha mantenuto 
soprattutto le fruste e le frustate alle orecchie 
del pubblico martoriate da una icastica disco-
music. Meglio le parole del bel travestito alle 
sue immagini di'danza debolissimamente ap-
plaudite, «So di appartenere al mondo ma-
schile ma voglio rappresentare situazioni 
estreme», dice, «ln Italia il travestitismo e so
prattutto sinonimo di prostituzione. In Ameri
ca puo essere una categoria estetica. E come 
nel mio caso, un modo per ironizzare sulla 
volgarita dell'eccesso che ci circonda tutti». 

Altra saggia riflessione: «Le diseoteche ita-
liane sono piene di droga. E lugubre e noioso 
assistere ogni sera alia messa in scena dell'au-
todistruzione. Con il mio abbigliamento sono 
molto piu vivo e trasgressivo di chi si droga. 
Mi accusano di essere sopra le righe, in realta 
il nostro mondo e tutto anormale. La pratica 
sadomasochista, che mi interessa evocare, 
chiarisee che il potere divide in due I'umanita: 
da una parte il dominato, dall'altra il domi-
nante. MasonbOppostichespessosicompe-
netrano. Se la mia generazione e tanto inte-
ressata al sadomasochismo e perche il sesso 
ha spesso un significato negativo: 6 sinonimo 
di pericoloso e proibito. Meglio esorcizzare il 
tutto con una buona dose di ironica e propo-
sitiva ostentazione». 

•elementi: la diSdfstazione, fec^ 
cessiva stanchezza, I'iperventila-
zione... Per questo le riviste under
ground legate al circuito dei rave 
(ad esempio Eternity) hanno co-
minciato a pubblicare articoli su 
come difendersi da questi rischi. 
Ma la campagna di criminalizza-
zione dei rave ha notoriamente 
portato in Inghilterra al Criminal 
justice Act, che ha messo fuori 
legge tutte le situazioni collettive 
che sfuggono al controllo dello 
Stato. Non solo i rave, ma tutti i ra
duni spontanei, gli squatters, i new 
age travellers, una realta non an-
cora diffusa qui da noi: giovani 
che vivono in gruppi di nomadi, in 
caravan o in accampamenti di ten-
de all'indiana, secondo una filoso-
fia ecologista neohippie, e si spo-
stano soprattutto in funzione di 
questo o quel «free festival". Para-
dossalmente, e stala proprio la cri-
minalizzazione dei rave, e i'intro-
duzione del Criminal Justice Act, a 
«politicizzare» il movimento, e a 
produrre un nuovo fronte del dis-
senso: la storia delle culture di re
sistenza' continua il suo viaggio. 


