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Sondaggio Censis. Un Paese che ama le contraddizioni 

Italiani brava gente 
Onesta prima virtu 
I soldi? Meglio del tempo libero 
L'onestae' la prima virtu pergli italiani. Che, perd, un po' in 
contraddfeione con se stessi poi dichiarano sette su dieci di 
preferire il diventar ricchi a I'avere piu tempo libero. L'ltalia 
fotografcta dal Censis attraverso un corposo campione 
rappresentativo di 6.500 persone fornisce non poche no-
vita. Quello che vien fuori e un Paese in via di cambia-
mento in cui molti hanno gia pronta la valigia per uscire 
dalla foto di gruppo. 

MARCH.LA 
• ROMA E una foto di famiglia 
con un bel po' di novita quella 
che il Censis ha scattato su un 
significativo campione (6.500 
persone) di questa Italia che sla 
carnbiando, pur tra molte con-
traddzioni. E sta assumendo, 
stancb all'istituto di ricerca, 
sempre piu laspetto di una pa-
lude di process! densi e viscosi 
in cui e bene chiedersi come gii 
italiani stiano vivendo questo 
state di cose. Eccoli 11 i nonni 
(sempre di piu), gli adulti pieni 
di problemi, i giovani pieni di 
spe:anze che non si sa quanta 
potanno essere soddisfatte che 
il primo mito che fanno crollare 
e cuello dell'ormai storico duali-
srro tra Nord e Sud. Ce n'e un 
alto, piu complicate! da delimi-
tae, che e quello delle differen-
zetra le aspettative e le possibi
lity di chi abita in un piccolo co-
mine piuttosto che in un uno di 
nedie o grand! dimension!. Pas-
smdo alle altrettanto storiche 
dversita sessuali o generazionali 
s scopre che si spnq attutite 
eiormemente fin quasi a riman-
care l'immagine di una societa 
btalmente piatta, priva di pic-
<hi. Le generazioni sono mondi 
i se stanti, gli uni lontani dagli 
sllri, mondi separati nei quali i 
;omportamenti sono omogenei. 
E il lavoio il fattore vero di diffe-
renziazione. Non solo tra chi ce 
I'ha e chi no. Ma anche sulla ba
se del livello piu o meno alto 
che si e riusciti a raggiungere. 

Guardiamo piu nel dettaglio 
cosa hanno trovato i ricercatori 
del Censis lungo i tre percorsi 
che hanno scelto e cioe la distri-
buzione degli italiani per territo-
rio, per generi e generazioni e 
per status professionale e non. 
Salta agli occhi che la virtu per 
eccellenza e l'onesta (62 per 
cento) e che se devono sceglie-
re Ira la ricchezza e il tempo li
bero nessun dubbio.- sette su 
dieci dei nostri connaziohali 
preferiscono il portafoglio gonfio 
ad una scampagnata. Trenta ita
liani su cento non si sentono 
rappresentati da nessuno e se 
proprio devono scegliere preferi
scono di gran lunga le associa-
zioni di volontariato (23,3 per 
cento). II parlamento e il gover-

CIARNBLLI 
no non raccolgono che un ma-
gro 9 per cento. I media vanno 
meglio (11 per cento) special-
mente nelle citta del Sud, gli ap-
partenenti agli status professio
nal! medio-bassi e i giovani. La 
stampa e ritenuta piu affidabile 
(ma di poco) rispetto alia tele
visions 

La disoccupazione (39 per 
cento) e vista come il peggior 
male del paese. Segue il malgo-
verno (26,6 per cento), la crimi-
nalita organizzata (24,8 per cen
to), I'instabilita polilica (22,8 
per cento). Incredibilmente va 
molto meglio del solito il giudi-
zio sui servizi pubblici che ven-
gono promossi dagli anziani 
(24,3 per cento) e da chi appar-
tiene al livello socio-professiona-
le basso e medio-basso (28,6 

Lospot 
del Jeans 
non place 
alnonvedentl 
Quello spot non place al non volenti. 
••Uno spot sgradevole e offensive A 
confronto II provoatorio Ray 
CKariescheguldaval'autosonidente 
e gkrioso nella liberta dl un deserto 
appare un capolavoro». Con quest* 
parotel'UnloiieltallanaCHJchiha 
denundatt la nuova pubMlctta del 
jeans Levi's, sottollnundo come sla 
omul doveroso «rlbellarsl con 
fermeoa all'uso stnimentaledel non 
vedcnte».Nella reclame teltvislva la 
figure del cleco •settoMnea la 
presidenza nazfonaledell'Dnlone- e 
«per la verita marglnale e dovrebbe 
sottollneare I'ironla del messaggio», 
die pen si rivelertbbe 
eAremamente Inglurleso. Al centra 
del fllmato e'e una ragazza bianca 
che si spoglla in un bagno pubMico 
davanH a un ragaao die lei crede 
non vedente, fino a quando da un 
gabinetto esce un anziano, II vero 
cleco. «ll deco vero -scrivt nella 
denunda pubWIca I'assoclazione del 
nonvedenrJ-epenallsatointutUI 
sensl: esduso da quarto accade, 
conflruto In una squalllda latrina e 
per moltipliurt la sua diversita, e 
nerodipelle». 

per cento). 1 piu delusi sono gli 
ex agiati che, il sospetto e legitti-
mo, fino a poco tempo fa non 
avevano avuto bisogno di fre-
quentare un ospedale o salire su 
un mezzo pubblico. Insoddisfatti 
anche i giovani che ritengono 
sufficiente il sistema scolastico 
(47,3 per cento), i servizi assi-
stenziali (36,6 per cento), quelli 
sportivi (34,7 per cento). 

Nelle grandi e piccole realta e 
piu evidente la necessita di giu-
stizia (22,5 per cento contro il 
9,6 per cento dei grandi centri). 
Ce anche molta voglia di civilta 
dove si vive in pochi. Nei grandi 
centri urbani, invece, il bisogno 
prevalente e quello di una mag-
giore responsabilita ma soprat-
tutto di solidarieta. Ce un 23 per 
cento che dell'anonimato della 
metropoli proprio non ne pud 
piu. II Sud conserva I'annosa 
aspettativa di veder migliorare il 
proprio reddito (80,5 per cento) 
contro chi preferisce un aumen-
to del tempo libero (19,5 per 
cento). Inoltre, pur tenendo pre-
sente che la maggioranza del 
campione ritiene sostanzialmen-
le ingiusta la diversita del livello 
di benessere, sono i giovani a 
manifestare maggiore compren-
sione per le differenziazioni so-
ciall: il 66 per cento contro il 74 
per cento degli adulti e il 70 per 
cento degli anziani. Segno che 
nelle nuove generazioni «sta 
emergendo una lucida consape-
volezza della fine del ciclo cultu-
rale deH'egua!itarismo». 

Tra i problemi piu seri del 
Paese il deficit dello Stato e indi
cate) dal 45 per cento del cam
pione del Sud contro il 33 per 
cento del Nord. II 17,6 per cento 
di chi vive nelle gradi citta vede 
il problema delle pension! come 
uno die piu seri mentre il dato si 
abbassa in modo vertiginoso nei 
piccoli centri (poco piu del 4 
per cento) grazie, evidentemen-
te, ad una struttura di supporto 
sociale piu diffuso rispetto alle 
metropoli. Una domanda socia
le molto forte, secondo il CEN
SIS, e quella «di un nuovo patto 
fiscale che porti ad uno sgravio 
degli oneri a carico del lavoro 
produttivo e dei profitti reinvesti-
ti e ad un maggiore aggravio per 
le posjzioni di rendita». Per il se-
gretari'o generate del Censis, 
Giuseppe De Rita, e'e nell'attua-
le situazione della societa italia-
na il rischio di «confondersi nel 
mucchio", che non ha nulla a 
che vedere con l'idea di gruppo 
che ha funzioni articolate e dia-
lettiche. L'importante, allora, a 
suo awiso e che per il futuro si 
ritrovi la capacita dell'offerta ri
spetto a quella, caratteristica de
gli ultimi anni, della sola do
manda. 
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I risultati di una ricerca: il 70% soffre di «allucinante dipendenza» 

Videogame, droga per bimbi 
• ROMA. Occhi sbarratisul video, manoserra-
ta sul joy-stick, concentrazione massima sull'a-
stronave che bombarda la terra, sul carrarmato 
che ti insegue, sul mostrochecercadi afferrarti. I 
frequentatdri di sale da gioco aumentano. In un 
monitoraggio fatto dallo studio di ricerca e speri-
mentazione Centro Punto Uno sulla realta giova-
nile romana, emerge che il 70% dei ragazzi dagli 
11 ai 18 anni trascorre almeno una buona parte 
della giomata giocandocon i video-games. 

Lo studio mette in evidenza un dato preoccu-
pante: I'uso continuato di questi giochi elettroni-
ci porta ad una forma di «allucinante dipenden-
za». 

La motivazione principale che porta a fre-
quentare le sale da gioco e quella di «ritrovarsi di 

fronte al video e trasformarsi in forzuti combat-
tenti», «spericolati pilork «temerari esploratori di 
meandri sotterranei». Le sale da gioco, rileva l'a-
nalisi, hanno assunto !a funzione di luoghi di ag-
gregazione giovanile. Qui si assiste alia forma-
zione di gruppi che la ricerca definisce >informa-
li» o «spontanei», in cui prevale la preoccupazio-
ne del semplice stare insieme, del «consumo del 
tempo", rispetto all'impegno di progetlare qual-
cosaincomune. 

Da questa sorta di «personalizzazione» non 
rimane immune il sistema nervoso e il cetvello: i 
continui e velocissimi stimoli visivi e i danni da 
essi provocati, lamentano i ricercatori, non sono 
stati sufficientemente sludiati dagli scienziati, 
ma nella maggioranza dei casi, si sostiene, si as

siste ad un sowaccarico di impulsi che porta ad 
un azzeramenlo delle funzioni superiori cere-
brali che determina un vero e proprio condizio-
namento. 

Insomma, i videogames fanno male. Ma non 
saranno certo contenti i costruttori delle micidia-
li macchinette e i gestori dei locali dove i video
games la fanno da padrone. I giochi elettronici, 
infatti, sono il nuovo business dell'industria del 
divertimento. 

E gli esperti, cosa consigliano per difendersi 
dalla nuova mania? La risposta e unanime: usci-
te, divertitevi, fate lunghe passeggiate, respirate 
all'aria aperta, organizzate sane partite di calcet-
to con gli amici. Non vi fara male, e soprattutto 
non fara male ai vostri ragazzi. 

Televenditore «senza complessi» su Rete A: «Sono razzista e poi devo incassare» 

«Extracomunitari? Facciamone sapone» 
Un televenditore ligure, Giuseppe Danna, percatturare I'at-
tenzione degli spettatori, la notte di Pasqua non ha esitato 
a propone di fare saponette digli immigrati da distribuire 
gratuitamente agli italiani. Solo una sparata di pessimo gu-
sto?No, e marketing: quello di chi di chi le spara piD grosse 
per farsi sentire in tivu. «Dico quello che i miei clienti, bene-
stanti e consetvatori, vogliono sentire. E poi, quel che conta 
e che si parli di me». 

MARCO CMMOIWSI 
• MILANO .Televenditaconsolu-
zione finale: Cosa ne facciamo di 
'sti immigrati? loce lavrei un'idea... 
per i tunisini, gli algerini, i maroc-
chini... fabbriche di sapone! Ag-
giungere un marocchino di qua, un 
po' di soda di la e distribuire gratui
tamente sapone atutti i clnquanta-
sei milioni di italiini, 56 miiioni di 
saponi gratis». Bar.diera Iricolore al
le spalle, 1'imprenditore di Genova 
Giuseppe Danna prende fiato e si 
congratula con »e stesso: «Buona 
idea questa, almeno a qualcosa 

servirebbero". Poi conclude; "Allo
ra? Si vede che sono razzista?... Un 
pochettino". E la trascrizione del 
delirante monologo andato in on-
da proprio la notte di Pasqua sugli 
schermi dell'emittente milanese 
Rete A e registrato da un volontario 
dell'associazione "Insieme" di Vo-
ghera, che ha segnalalo il fatto an
che al Garante per l'ediloria. Danna 
aveva aperto la consueta Irasmis-
sione domenicale da par suo: 
>..,tutti 'sti immigrati che slanno la-
cendo entrare...ma se i posli di la

voro continuano a diminuire...» e 
via ricamando sul tema, era arriva-
to alia sua brillante «idea».Lanciata 
nell'etere e confermata ieri per tele-
fono: «Non rinnego nulla, non sono 
libero di dire di essere razzista?». 

Dei resto non e la prima volta 
che per promuovere i gioielli ven-
duti dalla sua azienda, la "Lom
bard", 1'imprenditore se ne esce 
con affermazioni raccapriccianti. 
•Abbiamo gia dovuto richiamarlo -
racconta il direttore di Rete A Rosa-
rio Pancini - ora dovremo sbalterlo 
jori o rnandarlo in onda in differita 
per sorvegliare quel che dice, lo de-
cidera I'editore lunedk Ma lui, il 
razzista non pentito, non si scom-
pone, anzi, ostenta una tranquillita 
olimpica: »Basta accendere la tele-
visione e se ne sentono di ogni co
lore, io ho solo ammesso di essere 
razzista. Non posso dirlo?». Vera-
mente lei ha detto cose ben piu pe-
santi.,. «Ma quella sulle saponette 
era una boutade, non capisco pro
prio il trambusto». In realta, il «tram-
buslo" Danna lo capisce, e pure be

ne. Perche sotto alle fameticazioni 
televisive, a quanto pare, e'e una 
teoria. Anzi, a senlir lui, quasi un'e-
tica: «lo ho Irentaquattro dipenden-
ti, il mio unico imperativo 4 vende-
re.Ripeto: basta accendere la TV, 
non e'e niente di "leggero". lo, pe
rd, in mezzo a tutto questo, devo 
catturare I'attenzione, farmi senti-
re». O vendi o muori, insomma. Sia-
mo in un brutto film sulla giungla 
della competizione? Sembra pro
prio di si, tantoche neppune manca 
la prevedibile battuta sulla pubbli-
cita: «Basta che si parli di noi, e per 
me va sempre bene. La pubblicita e 
sempre buona, anche quella catti-
va», In effetti, a Rete A confermano 
che le trasmissioni di Danna sono 
sempre aperte dalle divagazioni 
«sociologiche» a effetto del missio-
nario della vendita in salsa populi-
sla. 

Secondo Danna il suo «stile» sa-
rebbe anche una questione di mar
keting: «La mia clientela e formata 
all'ottanta per cento da persone in 
eta, benestanti e conservatrici. Pen-

so di dire quello che a loro piace 
sentire, non credo che le mie frasi 
le abbiano d/sturbate». Tutto gia 
sentito fino alia nausea, certo, ma 
non basta ancora. II venditore di 
gioielli scomoda la liberta di paro-
la: «Vede? lo dico quel che penso in 
televisione e lei subito mi telefona... 
». Strano pensare che una telefona-
ta limiti la liberta di espressione. 
«No, in effetti.., almeno fino al 21 
aprile siamo ancora in democra-
zia» concede 1'imprenditore. E do-
po?«Beh, se vincesse I'Ulivo tante-
cose cambierebbero... Non so, ri
spetto ai fisco, rispetto a quello che 
si pub dire e non dire».E se avesse la 
meglio il Polo delle liberta? Danna 
ci pensa un attimo: «Mah, se pren-
desse le redini Fini, vedo rischi simi-
li a quelli di una vittoria dell'Ulivo. 
Ma se rimane in sella Berlusconi -
che non ho votato e non vatero -
credo che almeno per il lavoro sa-
rebbe una cosa positiva». Ma in
somma, si pud sapere cosa votera? 
«Lo direi a qualunque giornale, ma 
nonaL'unita».Tie. 

II padre ucciso in una sparatoria 

Bambina di due anni 
ferita da una pallottola 
mentre era con sua madre 
Una bambina di due anni e' stata 
ferita ad un piede da un proiettile 
vagante ad Ercolano, nel napoleta-
no. Secondo quanta dichiarato alia 
polizia dalla madre, Nunzia Schia-
no, la bimba, Luisa C, si trovava in
sieme con lei a bordo di un motori-
no a coreo Resina quando sarebbe 
cominciata una sparatoria tra gli 
occupanti di due autovetture. A 
colpire Luisa sarebbe stato un 
proiettile vagante. Luisa e' stata 
portata, dalla madre e da una zia, 
all'ospedale Loreto Mare dove e' 
stata medicata e giudicata guaribile 
in venti giorni. Successivamente la 
piccola e' stata trasferita all'ospe
dale pedialrico "Sanlobono", Gli 
accertamenti svolti dalla polizia in 
Corso Resina, dove, secondo il rac-
conto della madre sarebbe awenu-
la la sparatoria, non sono sono slati 
rinvenuli bossoli di proiettili ne' 
Iracce di sangue. Inoltre nessuno 

dei negozianti e degli abitanti di 
Corso Resina, una strada molto po-
polata e affollata soprattutto nelle 
ore serali, ha riferito di aver udito 
colpi d'arma da fuoco. Per questa 
ragione gli investigatori non esclu-
dono che il ferimento sia awenuto 
in un luogo e in circostanze diverse 
da quelle indicate dalla madre di 
Luisa. La donna e stata interrogate 
in Questura fino a tarda sera in que-
stura, alcune perquisizioni sono 
stale effettuate nella sua abitazio-
ne. II padre di Luisa C, che era un 
pregiudicato, fu ucciso nel maggio 
del '94 in unconflitto a fuoco con le 
forze dell'ordine. Un'ltra vittima in-
nocente della guerra fra bande del
la camon-ache insanguina il Napo-
letano. Una guerTa senza esclusio-
ne di colpi, tanto che e la Campa
nia a far salire il numero degli omi-
cidi in Italia secondo le piu recenti 
slalistiche. 
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