
.«L 'economia in tv? 
Dall'88 ne voglio il doppio», dice Luisa 
Rivelli. E intanto scoppia 
la guerra dei film tra Eurotv e Berlusconi 

)uccesso a Milano Vedìrefrro 
per Randy Newman, il compositore americano 
diventato famoso per aver 
scritto la canzone di «Nove settimane e mezzo» 
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CULTURAe SPETTACOLI 

e un po monre 
I Come ci rappresene 

mo ne! teatrino della nostra 
mente la società7 II libro di 
Luciano Gallino appena usci 
lo bollore baciate (Einaudi 
pp 223 L 24 000) presen 
la un modello «mente/ 
comportarru nto* in cui la no 
stfa visione della società pare 
lutta interessarsi intorno al 
dramma delle nostre scelle di 
vita individuali Di che si trat 
la ' Nel (lusso di informazioni 
che collega alla realtà lamen 
ie simula per mezzo di tmma 
gint linguaggi intuizioni e 
modelli mentali il suo am 
bitnte vitate ne diventa una 
replica in miniatura In questi 
modi ti rappresentiamo nel 
nostro teatrino interiore la 
società Ma e una conoscenza 
tutta ^ostruita sui nostri mie 
rissi e comportamenti vitali 
Uno scopo centrale la orienta 
permettere decisioni che mas 
sifilizzino la possibilità di po 
ttnziare e prolungare più che 
si può la nostra esistenza bio 
logica e culturale E con essa 
quella del mondo sociale che 
cosi interiorizzato che vive 
anche dentro dt noi il mondo 
del nostri affini per parentela 
o per elezione 

Gli attori 
sociali 

Da qui i problemi che dram 
mahzzano la nostra vistone 
della società imponendoci 
scelte di vita e ideazioni di 
sirategie vincenti 1 problemi, 
per esempio di come "sapersi 
muovere» dentro le organiz 
zaziohì e gli ambienti sociali 
di cui via via si è parte Coi 
dilemmi m cui ci scontriamo 
combattuti spesso come sia 
mo tra lealtà delezione o prò 
testa nei loro confronti E con 
1 esigenza di ben marcare tn 
essi la nostra identità sociale 
che e il modo per accaparrar 
sipiu risorse Un esigenza tesa 
tra bisogno di emergere dies 
sere notati e necessità inve 
ce di non comparire di mi 
metizzarsi quando e è minac
cia 

SI tratta quindi di un libro 
sui percorsi che portano la 
mente a conoscere e rappre 
tentarsi il mondo La mente di 
un «attore sociale» che e pn 
ma ancora un essere vivente 
Pur con esiti e in modi diversi 
avevano fatto altrettanto filo 
soft come Nietzsche Sartre 
Simmelt e altri Chiedo a Galli 
no & un libra di sociologia o 
di filosofia' Mi risponde «E il 
libro di un sociologo che ha 
letto molta filosofia Senza 
quelle letture non avrei scntto 
i miei libri dal Dizionario di 
sociologia a quest ultimo 
Molta filosofia ha riflettuto più 

PIERO LAVATELLI 

Intervista a Luciano Gallino La parola a Ralph Dahrendorf 

Vi spiego perché La «cittadinanza» 
i drammi avvengono quando c'è non basta. Giovani e immigrati 
un cambio di status sempre più ai margini 

a lungo della sociologia sui 
modi in cui ci formiamo 
un immagine della società 
C e quindi da apprendere in 
terattivamente perche a loro 
volta gli studi sociologici pos 
sono costituire un vaccino 
contro le grandi cavalcate fi 
(oso fiche» 

Ma il modello è utile per la 
ricerca7 Gallino dice di si che 
esso ha già prodotto un ap 
prezzatole mole dt indagini 
Ne darà conto in un prossimo 
libro fc possibile conoscerne 
In anticipo alcuni risultati7 

Gallino acconsente a parlar 
mene mostrandomi t volumi 
nosi dattiloscritti che ha tmpi 
tati ai bordi della scrivania 
prendendone e sfogliandone 
alcuni Sono ricerche il cui 
modello e stato applicato per 
esaminare il dramma delle de 
astoni che ogni individuo af 

franta quando e alte prese 
con questioni come la scelta 
del lavoro se (ormare o no 
una nuova famiglia quali studi 
intraprendere se emigrare o 
no dal paese natio 

La famiglia 
e il lavoro 

Cosa mettono in luce que 
ste ricerche7 Tra I altro - sot 
tolinea Gallino - che ancora 
molto grande è il peso del 
mondo familistico su tutte le 
decisioni individuali più gravi 
e tormentose come sono 
quelle che uno prende quan 
do e di fronte ai dilemma se 
lasciare o no la famiglia I a 
zienda il paese Su queste e 

analoghe decisioni molto n 
dotto è invece il peso degli 
affini per elezione Solo i! 
18% mentre il modello vi ac 
corderebbe un peso maggio 
re Sulle decisioni poi pesano 
molto le situazioni di tensio 
ne/conflitto in famiglia e sul 
lavoro 

Chiedo a Gallino di riferirmi 
un caso concreto e lui mi 
espone quello di un medico 
residente al Congo che si tro 
vó di fronte al dilemma se ba 
dare alla stprawivenza prò 
pria e della famiglia o esporla 
a nschi pur di confermare la 
propr.a lealtà alla professione 
La ricostruzione di come il 
medico aveva drammatizzato 
nel teatrino della sua mente il 
dilemma de la scelta portava 
a concludere in base al fun 
zionamento dei meccanismi 
mentali simulati nel modello 

eh egli avrebbe optato - co 
me poi di fatto fece - per con 
fermare la propna lealtà alla 
professione 

Lontani 
dal '68 

E qual e I immagine di so 
cieta che anima la mente dei 
giovani d oggi7 «E una rappre 
sentazione molto più semplift 
cala di quella che si costruiva 
no i giovani delle precedenti 
generazioni studentesche» -
mi risponde Gallino che do 
cente di sociologia a Tonno 
fin dagli anni Sessanta ne ha 
conosciute da vicino diverse 
- «Innanzitutto e un immagi 
ne di società che appare tutta 

appiattita ,su) presente priva 
di spessore storico di riso 
nanze epocali Per questi gio 
vani i! 1968 e ormai una data 
comeil 1914oaltre lontanae 
senza ptu eco La memoria 
stonca non li soccorre più nel 
le decisioni Un uguale appiat 
limento ha subito in ioro la 
percezione della segmenta 
zione sociale molto meno 
marcata nspetto a quella d un 
tempo E un immagine che da 
forte rilievo ai diversi alle pie 
cole minoranze agli handi 
cappati ai poven agli emargi 
nati nei confronti dei quali 
produce solidarietà Ma per le 
differenze di classe esistenti 
nella parte mediana e alta del 
la stratificazione sociale e co 
me se una grande macchia 
grigia le coprisse cancellan 
done ogni diversità Eppure la 
società continua a presentare 

una ben marcata strultura di 
classe come ha argomentato 
anche in un M^L, o recente 
Infine - conclude Gallino -
mila dimensione effettivi 
mente più vicina dove ci rap 
presentiamo il mondo deqli 
affini per pare ntela o pe r i lt 
?ione la sccni appare quasi 
per intero dominati a unta 
prima dille ligure mai conte 
state radicalmente dei hmi 
glian Naluralmt nle se si sii 
mota una rappresentazione 
più ncca dei mondo deiji affi 
ni gli stessi giovani scoprono 
vn via affilia? OHI simboliche e 
cultunli mollo forli anche se 
poco articoì ile the li kt,ino 
at,li amiti ai pan d eia a 
quanti condividono gli jsptlti 
più simbolici del loro mondo 
cullurale Compito del socio 
logo e appunto susciiarc una 
rappre senta/ione più neea 
della società in tutti i suoi 
aspetti il mondo degli affini 
la stratificazione sociale la di 
mensione storica che le da 
profondità temporale» 

Sociologo 
o «showman»? 

Ma i sociologi oggi assol 
vono questo compilo? Vanno 
in questo senso gli interventi 
sui temi della vita quotidiana 
alla Alberoni o la miriade di 
sondaggi di opinione e di in 
dagini demoscopiche che 
monopolizzano ormai la no 
stra informazione sulla socie 
ta in mancanza di inchieste 
sociali più comprensive spe 
eie di quelle basate sui) osser 
vazione diretta e partecipan 
te7 Osserva Gallino in nspo 
sta «Il sociologo dovrebbe 
porre grande attenzione alla 
sua presenza in pubblico in 
tervenendo sulle cose che sa 
per le ricerche fatte Ma sue 
cede che venga ogni giorno 
subissato da richieste spesso 
del tutto esorbitanti e strane ~ 
eppure cosi invitanti - che gli 
e difficile resistere Per rime 
diarvi bisognerebbe che nella 
cultura sociale diffusa si for 
masse un immagine più porti 
nenie della sociologia Servi 
rebbe anche a spostare una 
parte delta domanda di cono 
scenze e informazioni sulla 
società da quelle ricavate dai 
questionari a quelle attinte 
mediante inchieste sociali o 
simili 11 quasi esclusivo ncor 
so ali uso monocorde di que 
stionan e poi anche dovuto al 
fatto che sotto I influenzaste 
tumtense e stata addestrata 
un intera generazione di so 
etologi italiani alla preminen 
za di queste tecniche esplora 
live» 

State attenti alle sottoclassi 
È un liberale «fondamentalista», a 18 carati, ma 
non ha mai smesso di dialogare con Marx Un 
innovativo teorico delle scienze sociali che non ha 
disdegnato in passato incanchi politici operativi E 
tedesco però ama l'Inghilterra Ralf Dahrendorf, 
amburghese, 58 anni, uno dei pensatori più stimo
lanti e ascoltati sullo scenano europeo, attento 
analista delle contaddizioni e dei processi politici 

ANDREA ALOI 

• • MILANO Dahrendorf ri 
fiuta 1 idea di «sistema socia 
le» immobile e nel! agire asso 
ciato considera in primo pia 
nn conflitti Cosi mentre ten 
ta di ndefinire i «massimi pnn 
cipi* liberali cerca anche di 
coniugare: la teoria politica 
della libertà individuale con 
una teoria sociale della tra 
sformatone Sono idee 
espresse a chiare lettere in li 
bn come Classi e conflitto di 
classe nella società indù 
striale Al di là della crisi La 
libertà che cambia un saggio 
affascinante quest ultimo in 
cui Dahrendorf punta i obietti 

vo sulle individuali chance di 
vita nelle società contempora 
nee chanche definite dal rap 
porto tra opzioni (possibilità 
di scelta) e legature (senso di 
appartenenza alla famiglia 
alla società allo Stato ecc ) 
una vita «degna di essere vis 
suta- è quella insomma che 
comprende molle opzioni e 
legature cariche di valori 

Le cose non vanno poi tan 
to bene sotto questo profilo 
nell Occidente sviluppato 
una diffusa -asocialità* si è ag 
giunta a storiche inadeguatez 
ze ta teona subisce 1 urto del 
la realtà E Dahrendorf racco 

glie la sfida Ritornato in Ger 
mania ali università di Co 
stanza dopo i espenenza di 
commissario della Cee e di 
preside della London Schooi 
of Economics m attesa di an 
dare ad Oxford si e preso un 
anno sabbatico per lavorare 
presso la Russell Sage Foun 
dation di New York al suo li 
bro summa dedicato al -Nuo 
vo conflitto sociale- del quale 
ha dato un assaggio a Milano 
in una «lezione» organizzata 
dalla Fondazione Agnelli 
Sull agenda di Dahrendorf al 
cune chiare parole e una do 
manda enorme Ralizzare la li 
berta nel prossimo decennio7 

I tempi dice sono maturi 
per una ndefinizione addirli 
tura delle stesse regole del 
gioco che segnano i confini 
sociali e politici nei paesi svi 
iuppati per dare nuovi sigmfi 
cati ali idea liberale di citizen 
ship che è qualcosa dt più -
adesso - della cittadinanza 
della parità di diritti civili del 
la estensione delle opportuni 
ta economiche La amen 
ship ci parla infatti del diruto 

per ogni individuo ad avere 
un «biglietto d ingresso- nella 
società e lo strumento per 
avere accesso a un ambilo so 
ciate e politico più vasto 

Il XX secolo inizia con 
-trent anni di guerra mondia 
le- da! Mal AS che presen 
tano mcerte?ze impazzimenti 
della vita politica tentazioni 
autontane prima dittature 
poi vecchie società non san 
no risponde e a nuove nehie 
ste Poi ecco i trent anni «gio 
nosi- detlo sviluppo che si 
chiudono al a soglia degli an 
ni Settanta jeriodo dramma 
lieo caratter zzato da crescen 
te disoccup izione stagflazio 
ne primi d ibbi sulta logica 
dello sviluppo illimitato 11 di 
ritto di *citt<idinanza» si inerì 
na 

A partire dagli anni Settanta 
infatti diritti ur loro natura in 
elusivi che mirano cioè a 
estendere a uttt I assistenza il 
suffragio U partecipazione 
iniziano a presentare una ten 
denza oppo la chi ha già i di 
ritti di piena cittadinanza sbir 
ra le porte 11 profila un medi 

io protezionismo sociale di 
cui fanno le spese i membn 
del gruppo più basso a livello 
sociale Negli Usa ia chiama 
no «underclass» sottoclasse 
uomini e donne che non solo 
si trovano in una situazione di 
svantaggio ma vivono separa 
tamente senza diritti Sono i 
poveri che negli Stati Uniti ar 
nvano anche al 15% dell inte 
ra popolazione In Europa il 
fenomeno corrispondente e 
la disoccupazione a lungo ter 
mine che colpisce i giovani 
gli stranieri di recente immi 
grazione rimane forte I idea 
m generale di una scala mobi 
te sociale che non conosce 
arresto eppure e e una mino 
ranza che su quella scala non 
può salire Chenonenecessa 
ria allo sviluppo della società 
che non ha alcuna influenza in 
sede elettorale Una redistn 
buzione del lavoro sforzi im 
mensi nel campo dell istruzio 
ne sono dice Dahrendorf or 
mai improrogabili 

Il turno e aggravato dal fai 
to che tra società e «under 
class» non e e lotta ma esclu 

sione La sottoclasse non ha 
nulla in gioco nella società in 
cui vive quindi non sente nep 
pure impegno verso i suoi va 
lori La sua per di più e una 
cultura «infettiva» per gruppi 
vicini Dahrendorf parla di una 
«alleanza» tra underclass e 
controcultura dei giovani del 
le classi medie Gli «hooli 
gans- non capiscono I utilità 
la sensatezza la razionalità 
delle norme creare in loro un 
•pregiudizio favorevole* verso 
le regole comunemente con 
divise sarà difficile ma e I uni 
ca strada percorribile 

Nel suo fitto «gioco» dialet 
lieo tra individuo e società 
Dahrendorf non dimentica 
poi la dimensione mondiale 
della questione diritti (signifi 
cativo e il suo apprezzamento 
delle aperture di Gorbaciov) 
E conclude ricordando il ruo 
lo di punì i I e spetta a im 
prenditori et e vagliano essere 
degni del loro nome Ma co 
me ben si capisce l appello 
alla responsabilità alia fanla 
sia alla progettualità sociale e 
valido non solo per loro 

Quel manoscritto 
di Mozart vale 
cinque miliardi 

Asta record a Londra Sothebys ha venduto per più di 
cinque miliardi di lire un volume delle nove sinfonie mo 
zari ane complete scritte di proprio pugno dal maestro 
Secondo gli esperti di aste si tratta della più importante e 
preziosa vendita di questo secolo Come e naturale in 
q jesti casi e ancori sconosciuta la reale identità del com 
pntore che ha investito I incredibile cifra cosi come e 
segreta I identità del collezionista privato europeo che ha 
messo in vendita il rarissimo manoscritto 

L'architetto 
Leonardo 
va a Montreal 

Leonardo da Vinci ingegne 
re e architetto e ospite da 
ieri del Musee des beaux 
arts di Montreal in Canada 
E la mostra a lui dedicata 
dovebbe essere una delle 
più complete e ambiziose 

• M M M M M H H I I ^ Ì B mai realizzate Ci sono due 
mila pagine originali di Leo 

nardo otto manoscritti e decine di disegni autografi una 
trentina di modelli funzionanti di progetti tecnologici leo 
nardnni 11 tutto in uno spazio di dodici sale per un investi 
mento complessivo di oltre quattro miliardi di lire 

Un musical 
all'americana 
a Pechino 

Strano ma vero anche la 
Cina si piega alia forza 
commercial spettacolare 
del musical tulio stelle e 
strisce Nel senso che il 
Teatro dell Opera di Pechi 
no ha messo in scena un 

^^^m—^^^^—m musical prendendo spunto 
da un testo dalle coreogra 

fic e dalla partitura originale di Broidway Bandiere amen 
cane indiani con frange e mocassini profili della Statua 
della Liberta non manca nulla solo che alla ribalta ci sono 
attori cinesi Sembra poi che il pubblico abbia apprezzato 
ia noviti ma forse più colpito dalla stravaganza dell opera 
zione che dalle reali qualità dello spettacolo 

Juliette Greco 
giovedì 
al Petruzzelli 

I (asti dell esistenzialismo -
maglioni neri pantaloni ne 
ri baschettt non scarpe ne 
re - torneranno a provoca 
re magiche atmosfere gio 
vedi prossimo nel barese 
Teatro Petruzzelli in occa 

Ì M I B Ì I I H M Ì H Ì M N R J sione di un recital concerto 
di Juliette Greco Sarà tulio 

un mondo a rivivere in occasione di questo spettacolo 
quello che metteva ali indice il male di vivere contempora 
neo I impotenza e I incomunicabilità che costringevano 
1 individuo a chiudersi in se stesso Tutti temi teorizzali da 
Sartre e portali in giro per il mondo anche da Juliette 
Greco che di quel «movimento- fu la vera e propria musa 

Napoli Centrale 
vista 
in fotografìa 

Alla stazione Centrale di 
Napoli e e una mostra foto
grafica - di Grazia Lombar 
do - che racconta le storie 
più curiose e inedite di se 
stessa Si chiama Napoli 
Centrale e riunisce immagi 

•j«iHHMM>f«f«flff»sij>s-sjjjjjjj« ni (rigorosamente in bianco 
e nero) che mettono in luce 

tutti quei particolari che 1 uso affrettato non permette tn 
genere di vedere Organizzala dal Comune partenopeo la 
mostra e accompagnata da un libro fotografico con scritti 
di Eia Caroli e Michele Prisco 

NICOLA FANO 

Ralf Dahrendorf 

Quando andavo 
all'Eur 
a trovare Socrate 

UGO BAOUEL 

^m Ora che ne hanno scritto 
- e bene con dottrina ma an 
che appassionatamente direi 
- tutti quelli che dovevano da 
Paratore a Galasso ad Andrea 
Giardina a Filippini posso di 
re anche io sommessamente 
di un ricordo prezioso di San 
to Mazzanno morto troppo 
presto nei giorni scorsi 

Eravamo proprio agli inizi 
degli anni Settanta e per un 
caso fortuito della mia vita 
che mai più (purtroppo7) si n 
pete fui coinvolto nella stesu 
ra di un soggetto cinemato 
grafico dal produttore e ami 
co Nello Santi Con me dove 
va lavorare Nini Sunano un 
magistrato allora mollo emar 
ginato per ragioni politiche 
che nelle sceneggiature era 
diventato un maestro 11 sog 
getto era affascinante irresi 
stibile 1 Anabasi di Senofon 
te 

Lidea era pero non di fare 
un opera solenne guernera 
di stona con la «S« maiuscola 
ma anticipando ia grande 
•vague- storiografica di «les 
Annales - di condurre la sce 
neggiatura sul filo di una nco 
struzione fedele e moderna 
della vita quotidiana di quel 
manipolo di greci in giro per il 
mondo Una sorta di opera 
zione di antropologia cultura 
le capace cosi di restituire an 
che il senso del pensiero poli 
lieo greco di quei secoli 

Consulenti d eccezione 
(pagati peraltro due lire se 
ben ricordo) per questa fatica 
erano i professori Gentili e -
appunto Santo Mazzarino 
Ebbi cosi modo di conoscere 
questa straordinaria mlelli 
genza e dottrina e di passare 
con lui molte ore illuminanti 
distese anche ilan nella sere 
nita che quell uomo riusciva a 
spandere intorno a se 

Viveva in un appartamenti 
no ai piano terra in una mo 
desta palazzina ali Eur e la 
moglie gentilissima offriva 
degli ottimi caffè mentre lavo 
ravamo Gli chiesi una volta 
•Ma fisicamente come erano 
questi greci' Abbiamo qual
che iconografia attendibile9" 
«Come erano7 Ma e semplice 
erano come me che sono di 
Catania come lui (e indicava 
Sunano che e di Palmi in Cala 
bna) Con il corpo tozzo e 
corto ma forte e nervoso una 
testa grande e tonda uguali i 
corti capelli perfino e la bar 
ba» E ancora quando ripete 
va «V ivevano cosi come ora 
io E la moglie era come la 
mia e se anche portava non 
caffè ma vino Santippe era 
fatta proprio come questa si 
gnora- e le faceva una carez 
za O ancora «Vedete quan 
do entrava un etera diciamo 
Aspasia i greci si alzavano fa 
cevano un inchino usavano le 
buone maniere come nel Set 
tecento più che oggi» e men 
tre parlava si alzava lui faceva 
1 inchino 

insomma II film non si le 
ce ma io per giorni e giorni 
(troppo pochi nel ricordo in 
cancellabile) vidi proiettato 
davanti a me in quella sten 
zetta zeppa di libri un film in
trigante coinvolgente sulla vi 
ta dei greci sul loro modo di 
fare politica di pensare la cui 
tura di vivere ia guerra o il 
sesso o la domesticità 

Racconta Filippini nel suo 
ricordo pubblicato su «Repub 
blica» che una volta Mazzan 
no gli chiese a bruciapelo 
«Ma io sa dove abitano i Grac 
chi7» quasi si trattasse di un 
indirizzo attuale lo ricordo 
che quando andavo da lui 
laggiù al) Eur mi veniva spon 
taneo di pensare che stavo an 
dando a casa di Socrate 

l'Unità 
Sabato 
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