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«N

el lungo periodo è possibile che ogni oggetto diven-
terà uno scherm

o connesso alla rete, m
entre l’intero

spazio costruito verrà trasform
ato in un insiem

e di
superfici video».
C

on queste parole il teorico dei nuovi m
edia L

E
V

M
A

N
O

V
IC

H
 intravede l’im

m
inente scenario della

“augm
ented reality”. L

a realtà “aum
entata” si sta pro-

ducendo dalla diffusione di dispositivi di com
unicazio-

ne sem
pre più portatili, m

odulari, costantem
ente in

rete, che aggiungono una dim
ensione ulteriore allo

spazio della nostra vita quotidiana. In verità lo spazio
fisico è sem

pre stato abitato e “aum
entato” da im

m
agi-

ni, segni, antenne, cavi, ecc. Q
uello che sta accadendo

con l’ultim
a evoluzione dei m

edia è l’applicazione di
una interfaccia ad ogni punto del territorio, com

e in
una m

appa a scala 1:1. L
o spazio virtuale e quello geo-

grafico convergono e i nuovi m
edia gettano le basi di

una architettura “aum
entata” che qualcuno chiam

a
Internet of T

hings, una rete fatta di oggetti che com
u-

nicano tra loro (non senza risvolti orw
elliani, vedi i

contestatissim
i R

FID
, i chip-radio che si possono

applicare alle m
erci).

I nuovi m
edia producono nuovi spazi, non solo virtuali

m
a anche reali: gli architetti e gli urbanisti lo hanno

capito m
olti anni fa, m

a il senso com
une fa più fatica a

percepire l’effetto fisico dei m
ezzi di com

unicazione. È
vero, si parla di

m
ediascape, di panoram

a dei m
edia, e

si usano m
etafore spaziali per descrivere il m

ondo vir-
tuale, m

a lo spazio che dim
entichiam

o ogni volta è
quello off-line. P

er questo m
otivo, alcuni attivisti e

ricercatori hanno com
inciato a lavorare intorno al

concetto di “locative m
edia” in contrapposizione al

concetto di “augm
ented reality”, volendo spostare l’at-

tenzione sull’interazione sociale, sulla m
obilità dei dis-

positivi e sulla loro capacità di “sapere” in quale luogo
si trovano (location aw

are devices). L
a tecnologia

G
P

S, che attraverso il satellite perm
ette di seguire lo

spostam
ento di un oggetto e di conoscerne le coordina-

te con un errore di pochi m
etri, ha ispirato, ad esem

-
pio, la nascita di progetti di locative art. A

ttraverso
queste tecnologie di posizionam

ento gli artisti possono
m

appare visivam
ente le abitudini, i percorsi, le intera-

zioni sociali che com
pongono una città, com

e ha fatto
E

ST
E

R
 P

O
L

A
K

 con il suo progetto A
m

sterdam
R

ealtim
e. W

IL
FR

IE
D

 H
O

U
JE

B
E

K
 ha invece inventa-

to un codice per le derive psicogeografiche direttam
en-

te ispirato ai linguaggi di program
m

azione, dot w
alk,

che è stato tra i vincitori del festival T
ransm

ediale nel
2004.
In questi esem

pi è facile notare com
e la percezione

degli spazi architettonici e urbani sia sem
pre m

ediata
dalle astrazioni codificate della m

atrice digitale. T
ra gli

artisti-attivisti della generazione digitale e quelli della
generazione analogica c’è una considerevole frattura,
nonostante la convergenza prefigurata da M

anovich,
per la quale in ogni punto troverem

o a convivere flussi

«In the longer term
 every object m

ay becom
e a screen

connected to the N
et, w

ith the w
hole of built space

becom
ing a set of display surfaces». 

So new
-m

edia theorist LEV
 M

A
N

O
V

IC
H

 view
s the

im
m

inent scenario of “augm
ented reality”, propagating

itself as a result of the dissem
ination of ever m

ore
portable m

odular com
m

unications devices w
ith alw

ays-
on net connections, adding an ulterior dim

ension to the
space of our daily lives. In truth physical space has
alw

ays been inhabited and “augm
ented” by im

ages, signs,
antennae, cables, etc. W

hat is happening w
ith the latest

m
edia evolution is the arrival of an interface w

herever
you go, like a 1:1 scale m

ap. V
irtual and geographical

space converges and the new
 m

edia cast the foundations
of an “augm

ented” architecture that som
e m

ight call the
Internet of T

hings, a netw
ork of intercom

m
unicating

objects (not w
ithout O

rw
ellian overtones, see the hotly

disputed R
FID

, the radio ID
 chip that can be applied to

goods).
T

he new
 m

edia produce new
 spaces, not only virtual but

also real: the architects and tow
n planners understood

this m
any years ago, though m

ore com
m

only w
e struggle

to com
prehend the physical effects of com

m
unications

m
edia. C

ertainly there is talk of the m
ediascape and spa-

tial m
etaphors are used to describe the virtual w

orld, but
the space that w

e inevitably forget about is of the off-
line variety. For this reason, som

e activists and
researchers have begun to operate around the concept of
“locative m

edia”, counterpointing the concept of “aug-
m

ented reality”, desirous of shifting attention onto
social interaction, the m

obility of the devices and their
ability to ‘know

’ w
here they are (location-aw

are
devices). G

PS technology, w
hich uses satellites to track

a m
oving object and determ

ine its coordinates to w
ithin

a few
 m

etres, has, for exam
ple, inspired the creation of

locative art projects. W
ith these positioning technolo-

gies the artist can visually m
ap out the routines, cycles

and social interactions that m
ake up a city, as EST

H
ER

PO
LA

K
 has done w

ith her A
m

sterdam
 R

ealtim
e

project.
W

ILFR
IED

 H
O

U
JEB

EK
 m

akes algorithm
s for psycho-

geographic drift, taking inspiration directly from
 the dot

w
alk

program
m

ing language that w
as am

ong the w
inners

of the 2004 Transm
ediale festival.

In these exam
ples it is easy to see how

 the perception of
architectural and urban space is alw

ays m
ediated by the

coded abstractions of the digital m
atrix. T

here is a size-
able gulf betw

een the artist-activists of the digital gener-
ation and those of the analogue generation, despite the
convergence anticipated by M

anovich, according to
w

hich w
e w

ill discover flow
s of digital inform

ation and
flow

s of video im
ages cohabiting everyw

here. T
he dis-

plays that infest the streets of the big oriental cities are
not so far from

 this scenario, but the m
odes of coloniza-

tion of urban space by ‘old-fashioned’ T
V

 are different.
A

nd it is a difference that w
e instinctively perceive.

T
he video m

edium
 began its invasion of urban space in
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1950s A
m

erica, although in the form
 of advertising bill-

boards. J.G
. B

A
LLA

R
D

, in T
he A

trocity E
xhibition

of
1970, offers us the ideal description of the sym

biosis
betw

een m
edia im

age and urban space: «T
he enorm

ous
figure of a dark-haired w

om
an had been painted on the

sloping w
all of the fort. T

he enlargem
ent w

as so big that
the w

all to its right, the size of a tennis court, contained
little m

ore than the right eye and cheekbone. H
e recog-

nized the w
om

an: it w
as the sam

e one he had seen in
the posters near the hospital, the actress Elizabeth
Taylor. B

ut these pictures w
ere m

ore than gigantic
blow

ups. T
hey w

ere equations that em
bodied the pro-

found relationship betw
een the actress’s identity and the

m
illions of people w

ho w
ere distant reflections of her, in

tim
e and in the shape and position of their bodies. T

he
planes of their lives intersected at oblique angles, frag-
m

ents of personal m
yths that fused w

ith the divinities of
the com

m
ercial cosm

os. D
ivinities that presided over

their lives, the m
ovie actress, w

ith her fragm
ented body,

furnished a set of operative form
ulas that eased their

passage to aw
areness». B

allard’s vision is not that hallu-
cinatory after all: just think of the gigantic advertising

hoardings that cover som
e of our city buildings w

ith
superhum

an-size celebrity endorsem
ents. M

edia im
ages

produce the urban spaces they require: it is an architec-
ture that fleshes out the dem

ands of Spectacle and thus
there is little room

 for m
an.

B
etw

een the colonizations of locative m
edia and hyper-

trophic advertising there are those w
ho w

ish to experi-
m

ent w
ith other relationships of technology and urban

space: som
ething that, for exam

ple, street T
V

 does.
W

hen you talk about television in Italy, you are talking
about m

onopolies, freedom
 of inform

ation and inde-
pendent com

m
unication. In the current situation, con-

cerns about its ‘architectural effects’ hardly spring to
m

ind. If w
e look at the history of street T

V
 w

e do find,
how

ever, a close relationship w
ith place. T

he first
telestreet, Italy’s nam

e for pirate street-T
V

 stations,
sprang from

 the m
edieval rooftops of B

ologna early in
2002, in V

ia O
rfeo to be precise, a w

orking people’s
m

icrocosm
 that boldly resists the gentrification of the

surrounding old-tow
n. Like other pirate T

V
s to follow

,
O

R
FEO

 T
V

takes its nam
e directly from

 the street
w

here it w
as born. Street T

V
s are very often a direct off-

shoot of neighbourhood life and do not so m
uch repre-

sent a source of inform
ation as a space in w

hich to
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di inform
azioni digitali e flussi di im

m
agini video. I

display che infestano le strade delle m
etropoli orientali

non sono lontani da questo scenario, m
a le m

odalità di
colonizzazione dello spazio urbano da parte della “vec-
chia” televisione sono differenti. E

d è una differenza
che percepiam

o a pelle.
È

a partire dagli anni ‘50 am
ericani che il m

edium
video ha com

inciato a invadere gli spazi urbani, seppu-
re nella form

a dei cartelloni pubblicitari. B
A

L
L

A
R

D
,

ne L
a m

ostra delle atrocità
del 1970, ci offre la

m
igliore descrizione della sim

biosi tra im
m

aginario
m

ediatico e spazio urbano: «Sulla m
ura inclinate del

fortino era stata dipinta l’enorm
e figura di una donna

bruna. L’ingrandim
ento era tale che il m

uro alla sua
destra, grande com

e un cam
po da tennis, conteneva

poco più dell’occhio destro e dello zigom
o. R

iconobbe
la donna: era la stessa che aveva visto nei m

anifesti
vicino all’ospedale, l’attrice E

lizabeth T
aylor. E

ppure
questi disegni erano qualcosa di più che gigantesche
riproduzioni. E

rano equazioni che incarnavano le rela-
zione profonda fra l’identità dell’attrice cinem

atografi-
ca e i m

ilioni di persone che erano i lontani riflessi di

lei, insiem
e al tem

po e allo spazio dei loro corpi e delle
loro posizioni. I piani delle loro vite si intersecavano
secondo angoli obliqui, fram

m
enti di m

iti personali
che andavano a fondersi con le divinità delle cosm

olo-
gie com

m
erciali. L

e divinità che presiedeva alle loro
vite, l’attrice cinem

atografica con il suo corpo fram
-

m
entato, forniva un insiem

e di form
ule operative che

consentivano loro il passaggio alla coscienza». L
a

visione di B
allard non è in fondo così allucinatoria:

basta pensare ai giganteschi cartelloni pubblicitari che
ricoprono alcuni edifici delle nostre città con testim

o-
nial dalle dim

ensioni sovraum
ane. L’im

m
aginario

m
ediatico produce gli spazi urbani di cui ha bisogno: è

una architettura che incarna i bisogni dello Spettacolo
e quindi c’è poco spazio per l’uom

o.
T

ra la colonizzazione dei locative m
edia

e l’ipertrofia
pubblicitaria c’è chi vuole sperim

entare un’altro rap-
porto tra tecnologia e spazio urbano: è quello che
fanno ad esem

pio le televisioni di strada. Q
uando in

Italia si parla di televisione, si parla di m
onopolio,

libertà di inform
azione, com

unicazione indipendente.
N

ell’attuale situazione a nessuno verrebbe in m
ente di

preoccuparsi dei suoi “effetti architettonici”. Se guar-
diam

o alla storia delle tv di strada troviam
o invece uno

L
o

 s
p

a
z

io
 v

ir
tu

a
le

 e
 q

u
e

llo
 g

e
o

g
r

a
f
ic

o
 c

o
n

v
e

r
g

o
n

o
 e

 i
n

u
o

v
i m

e
d

ia
 g

e
tta

n
o

 le
 b

a
s

i d
i u

n
a

 a
r

c
h

ite
ttu

r
a

“
a

u
m

e
n

ta
ta

”
VV

iirr
ttuu

aa
ll  aa

nn
dd

  gg
ee

oo
gg

rr
aa

pp
hh

iicc
aa

ll  ss
pp

aa
cc

ee
  cc

oo
nn

vv
ee

rr
gg

ee
ss

aa
nn

dd
  tthh

ee
  nn

ee
ww

  mm
ee

dd
iiaa

  cc
aa

ss
tt  tthh

ee
  ff

oo
uu

nn
dd

aa
ttiioo

nn
ss

  oo
ff
  aa

nn
““

aa
uu

gg
mm

ee
nn

ttee
dd

””
  aa

rr
cc

hh
iittee

cc
ttuu

rr
ee

  

A
ntenne A

ntennas photos Jesus O
’B

of (trakatan)



stretto rapporto con il territorio. L
a prim

a telestreet
spunta dai tetti m

edievali di B
ologna agli inizi del

2002, più precisam
ente in quel di via O

rfeo, un
m

icrocosm
o popolare che resiste coraggiosam

ente alla
gentrification

del centro storico circostante. C
om

e
altre tv pirata che poi seguiranno, O

R
FE

O
 T

V
prende

appunto il nom
e dalla strada in cui nasce. L

e tv di
strada sono m

olto spesso diretta em
anazione della vita

di quartiere e non rappresentano tanto un m
ezzo di

inform
azione quanto uno spazio per difendere e

costruire tessuto sociale. C
om

e accade ad esem
pio a

M
ilano, dove ISO

L
A

 T
V

diventa strum
ento per sup-

portare le battaglie del quartiere Isola contro la specu-
lazione edilizia e i progetti del C

om
une in un angolo di

città che resiste ancora alle logiche com
m

erciali. 
L

e tv di strada vogliono far parlare la pancia delle
città. N

on è centrale la com
unicazione “indipenden-

te”, bensì, com
e accade all’uom

o m
oderno, recuperare

il rapporto con la città attraverso la m
ediazione della

tecnologia. P
roprio per questo si chiam

ano anche “tv
di prossim

ità” e non sentono il bisogno di com
unicare

a lungo raggio (i loro trasm
ettitori raggiungono al m

as-
sim

o pochi chilom
etri). L

e telestreet vogliono rico-
struire una certa “intim

ità” del segnale, una estetica
video dello spazio concreto di tutti i giorni, dove i
rum

ori e gli errori del segnale producono senso piut-
tosto che im

pedirlo. A
lle tv di strada, m

edia low
-fi e

analogici, riesce quello che negli spazi lisci e astratti
delle nuove tecnologie è im

possibile: la ricostituzione
di una dim

ensione abitabile dello spazio urbano. L
e

telestreet forse non sono nate per com
battere il m

ono-
polio televisivo (im

presa invero titanica); abbiam
o

invece il presentim
ento che siano nate per il bisogno

tangibile di recuperare il rapporto con la città, per
ricostruire quello che JO

SH
U

A
 M

E
Y

R
O

W
IT

Z
 chia-

m
a «senso del luogo».

defend and tend to social fabric. A
s happens in M

ilan,
for exam

ple, w
here ISO

LA
 T

V
has becom

e an instru-
m

ent to support the Isola neighbourhood’s opposition to
building speculation and C

ouncil developm
ents in a cor-

ner of the city that still resists sales-culture thinking. 
Street T

V
s give a platform

 to the underbelly of the city.
‘Independent’ com

m
unication is not the central issue

but, as is happening w
ith m

odern m
an, recovering rela-

tionships w
ith the city through the use of technology.

Precisely because of this they are also know
n as “short-

range T
V

 stations” and feel no need to com
m

unicate at
long range (their transm

itters cover a few
 kilom

etres at
m

ost). T
he street T

V
s w

ant to reconstruct a certain
‘intim

acy’ of transm
ission, a video aesthetic of everyday

concrete space, w
here the hiss and crackle of the signal

m
akes sense rather than im

pedes it. Low
-fi, analogue

street T
V

s are successful in som
ething im

possible for the
sm

ooth and abstract spaces of the new
 technology: the

reconstitution of an inhabitable dim
ension of urban

space. Perhaps street T
V

s w
ere not born to com

bat tele-

vision m
onopolies (in truth a titanic undertaking); there

is the uncanny sensation that they w
ere born from

 the
tangible need to recover relations w

ith the city, to
reconstruct w

hat JO
SH

U
A

 M
EY

R
O

W
IT

Z calls 
a «sense of place».
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