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Giampaolo Fabris 
sociologo 

«Lltalia? Attende il cambiamento» 
Italia, paese in attesa di un cambiamento reale, che non 
sia un salto nel vuoto, ma una risposta vera a una doman-
da resa visibile con il voto. Giampaolo Fabris, sociologo, 
analizza le tendenze emerse nella society italiana nella sua 
ultima fase e si dice convinto che I'Ulivo potra crescere an-
cora se sapra dare ali alia voglia di cambiamento credibile. 
II Polo? Per Fabris e il prolungamento degli anni ottanta. La 
Lega, dice, presenta tratti preoccupanti. 

SILVIO THKVISANI 
•I MIWNO, La vittoria dell'Ulivo, 
quale Italia to ha votato e perehe, le 
spewnze di novita e cambiamento. 
Ne parliamo con il professor Giam
paolo Fabris, docente di sociologia 
dei consumi all'lstituto universitario 
di lingue rnoderne di Milano, che 
dirige anche la societa di consulen-
2a Gpf associali che da moltissimi 
anni effetlua un monitoraggio su 
valori e stili di vita in Italia e in una 
decina di altri paesi. Un servizio che 
ha come committenti nazionali 
una cinquantina di grandi imprese 
che utiteano queste indicazioni 
per operazioni die tecnicamente si 
chlamano di «(ine tuning», cioe di 
sintonia tra prodotti comunicazio-
ne e eonsumatori, Tra queste 
azlendeci sono anche aleuni grup-
piediloriali, 

ProfcMora quale Rtlii abbiuno 
trovato MHC ume del 21 aprllc, 
qual'i I'Kalla die ha votato IU1I-
vo? 

Per rlspondere a questa domanda e 
necessaria una premessa; alia fine 
degli anni Ottanta noi siamo in pre-
senza di una drastica soluzlone di 
continuity rispetto a quello che era 
stato «lo spirito del tempo» del de-
cennio precedente caratterizzato 
dal Private, daH'edonismordaidnl'" 
smo,Ail piaceredlspendere, valori 
in quel peliodo crescluti in termini 
esponenziali. Qui senza vistosi se-
gnall scopriamo un Importante ral-
lentamento di simile dinamica e u n 
suo rlorientarsi in percorsi diversi. II 
detonatore e la caduta del muro di 
Berlino, poi la crisl economica, Ma-
nl pullte, la delegittimazione del si-
sterna politico. Stcreaunasituazio-
ne anzitutto di attesa e speranza 
per il nuovo cui pero segue rapida-
mente una specie di overdose da 
cambiamento. La societa e come 
impaurlta, vengono a mancare i 
punti di riferimento fondamentali e 
nel proeesso di modemizzazione 
del paese si verifica una battuta 
d'arresto, Per la prima volta il bari-
centro della popolaziotie italiana si 
sposta verso la tradlzione in manle-
ra vistosa, II proeesso dura circa tre 
anni: e come quando ci si trova di 
fronte a situazigni di pericolo e si 
utllizza il passato come elemento 
controfoblco, si guarda nello spec-
chletlo retrovlsore per prendere si-
curezza. A mio modo dl vedere la 
forte cresclta della destra in quest! 
anni nasce da questo. Non dimenti-
chlamoci che anche se ha vinto I'U
livo e'e un centra destra fortissimo 
proprlo In un paese dove la destra 
era rappresentala tradizionalmen-
te solo da un 6/756 dei voti, quelli 
degli ex fascisti. Cosi si e creato 
I'humus su cui si sono sviluppate 
poi le forze politiche che fanno alia 
destra un espliclto richiamo. Verso 

la primissima meta degli anni 90 re' 
gistriamo pero un ulteriore elemen
to di disconhnuita: lo choc, il trau
ma, provocato da questi «aweni-
menti inauditi» e stato fagocitato, 
metabolizzato. Cosi riprende il pro
eesso di modemizzazione del pae
se. ma lungo versanti molto diversi 
rispetto dagli anni 80: addirittura 
nella direzione del sociale, privile-
giando valori molto diversi, quasi 
all'antitesi della modernita socio 
culturale che aveva caratterizzato 
quegli anni, Per esempio nell'area 
del consumi non c'e piu il gridato, 
I'ostentato e spettacolarizzato, ma 
I'understatement, nel senso della 
sobrieta, che rappresenta in qual-
che maniera la struttura latente dej 
nuovi modelli diconsumo. Equindi 
la ricerca dell'autenticita, 1'intro-
spezione, il comunitarismo, anche 
con risvolti patologici, vedi certe 
posizioni leghiste, che pero sottoli-
neano I'interesse per la comunita 
in cui si vive, il recupero delle radi-
ci, si assiste al recupero di solidarie-
ta prima relativamente estranee, 
vedi ad esempio lo sviluppo del vo-
lonlarlato moderno. Ecco il «mood» 
emergente della societa italiana 
che noi registriamocirca tre anm fa 
Poi negli »ultimi due anni e grande 
disorientamento in un interna 
fatta diverso tempo prima dHIp rle-
zioni parlavo di'una societi forte-
mente impaurita, senza certezze e 
punti di riferimento, in cui sembra-
va che le speranze del nuovo fosse-
ro completamente vanificate, in cui 
non si riusciva a capire bene il pro-
blema delle alleanze fra i partiti, fra 
gll schieramenti E qui amviamo al
ia risposta su quale Italia ha scelto 
I'Ulivo. Ecertamente questa Italia di 
cui avevamo registrato due anni fa 
la comparsa- Italia piu sobria, piu 
seria, die coniuga interesse per se e 
al private (e anche attenzione no-
tevole al consumo) con un impe-
gno sociale. Prima erano due aree 
distoniche, due polarita contrap-
poste. Adesso si cerca di coniugar-
ie: per esempio uno dei valori che 
sta emergendo ulteriormente e 
quello dell'autenticita, del recupe
ro dell'essere nei confronti dell'ap-
parite e dell'avere. Ecco: questa Ita
lia ha rappresentato lo zoccolo du-
rodichilia votato perl'Ulivo. 

E I'ttalia del Polo qual e? Perehe 
haperso? 

II Polo ha rappresentato una sorta 
di prolungamento di quella cultura 
degli anni 80 da cui la parte cultu-
ralmente piu avanzata della popo-
lazione italiana vuole prendere le 
distanze. Spesso ne ha rappresen
tato gli aspetti piO patologici: la ris-
sa, I'arroganza, la sguaiatezza, i to-
ni apocalitici Bene, io credo siano 
stati tragici autogol del centrode-

stra. Un bel campionario proprio 
delle cose che oggi gli italiani, al-
meno questa parte dell'Italia, che 
non e tutta, ma ne e la piu trendy 
nel significato migliore del termi-
ne, piu detesta e piu odia. E la 
reazione di fastidjo, come quella 
di trovare una mosca nel caffelat-
te e arnvata soprattutto dalle per-
sone piu scolarizzate. Sentire Ber
lusconi dare lezioni di liberali-
smo, sentire riemergere dichiara-
zioni quarantottarde ha infastidi-
to. Cosi alia fine ha prevalso I'in-
telligenza sull'emozione. L'intelli-
genza nei confronti dell'arrogan-
za. E cio che aleuni hanno letto 
come «buonismo» in senso dete-
riore, a mio modo di vedere e sta
to interpretato dagli elettori cor-
rettamente: un desiderio appunto 
di abbassare i toni, per ascoltare 
in maniera matura e realistica il 
dibattito politico. E puo avere 
spostato anche molti «indecisi». 

Net testa a testa die Id ha dexrit-
to tra queste due Halle die si con-
tano in cui I'Ulivo ha vlnto, ma II 
centra destra resta molto forte, II 
voto dato al centroslnlstra ha an
che una forte carica dl speranza: a 
questa fidudosa attesa bisogna 
saper dare una risposta... 

Si, questo e il primo elemento. Di-
scutendo poco tempo fa con aleuni 
amici che si occupano di politica 

Stelano Carofef/Smtesi 

dicevo' guardate, come si dice a 
volte alle imprese, guardate che qui 
e'e una potenzialita di mercato ma 
se non avete un buon prodotto o un 
prodotto credibile, la perderete. La 
condizione necessaria e che ci sia 
questo «mood», ma non e assoluta-
mente sufficiente. Bisogna dare 
una risposta: se ci sara e sara ade-
guata, svolgera la funzione di deto
natore per quell'Italia che ha scelto 
I'Ulivo. E non tanto per I'effetto per-
nicioso di quello che viene definito 
«saltare sul treno che vince» che ci 
sara purtroppo anche se marginal-
mente, ma perehe quella parte che 
sta magari emergendo spontanea-
mente per6 ha capita poco in que
sti due anni a proposito degli orien-
tamenti di schieramenti e maggio-
ranze, che ha subito piu che accet-
tato e compreso certe alleanze, che 
si e spesso trovata sola e disorienta
te ecco questa moltitudine, se ci 
sara una linearita di proposta politi
ca e di governo, potra entrare in sin
tonia con lo iispirito del tempo nuo
vo* che sta emergendo, e questa 
parte della societa italiana divente-
ra largamente maggioritaria, 

Qulndl e dedsivo puntare sul cam
biamento? 

Assolutamente. Un cambiamento 
pero lungo dei binari e non fine a se 
stesso. Non deve essere il salto nel 
vuoto perehe di questo la gente ha 

paura. Quello che diceva Prodi 1'al-
tra sera quando parlava di sacrifici 
insenti pero in un progetto a medio 
termine. questo e quello che la so
cieta vuole C'e la disponibilita a 
sopportare sacrifici pero all'interno 
di un progetto politico. Oggi I'ele-
mento torse piu grosso di frustra-
zione e disorientamento e che di 
novita se ne sono viste pochissime 
Quindi credo ci voglia stabilita, oc-
corrono punti di riferimento visibili, 
ma nello stesso tempo bisogna sa-
per chiudere un pagina e scriverne 
una completamente nuova. Nel 
metodo, nello stile- alia speranza 
devi rispondere. Siamo in una si-
tuazione in cui tutti sono piu matu-
ri, disposti anche ai sacrifici. Pren-
diamo il problem? del debito pub-
blico: prima si riteneva fosse qual-
cosa che apparteneva alio stato e 
basta. Oggi si sa che ciascuno deve 
farsi carico, in qualche maniera, di 
qualche cosa per nsolvere questo 
problema. Pero occorre un proget
to credibile portato avanti da perso-
ne credibili Ad esempio anche la 
composizione del nuovo governo 
come facce e spero anche come 
eta sia una prima testimonianza 
importanteevisibile 

In questa eslgenza di cambiamen
to lei come colloca la Lega nord? 

Chi ha votato Lega da un punto di 
vista socio economico e socio cul
turale rappresenta un settore dei 
ceti medi abbastanza variegato, dal 
commerciante all'operaio. A base 
popolare diffusa In loro c'e un mix 
di difesa del privilegio, in questoca-
so privilegio territoriale, ed esigen-
za di cambiamento nspetto ad una 
burocrazia soffocante e ad un fisco 
aldila dei limiti di tollerabiiita. Pri
ma ricordavo che fra i valori emer-
genti c'e anche il comunitarismo: 
ehbene la Lega esprime fortemente 
questo aspetto del radicamento nel 
territorio, la valorizzazione della 
propria identita su base territoriale 
Su tutto c'e pero questa ipoteca di 
difesa corporativa di interessi che 
personalmente mi preoccupa. 

I giovani come hanno votato? 
In controtendenza. Hanno forte
mente scelto Alleanza nazionale. 
Un dato abbastanza sorprendente, 
poiche e difficile coniugare la gio-
ventu con il conseivatorismo. An
che se credo sia stato un voto piu 
Ionlano dalle vecchie ideologie di 
quanta si pensi, probabilmente e 
stato vissuto come una scelta per il 
nuovo. Meno giovani hanno prefe-
rito il Pds e premiando invece Ri-
fondazione. Un voto sostanzial-
mente molto variegato, trasversale, 
che in ogni caso esprime richiesta 
di novita forti. Per concludere una 
cosa che mi sembra importante e le 
parlo come chi di mestiere fa il con-
sulente d'impresa: credo ci sia in gi
ro una disponibilita enorme, c'e la 
possibility di passare dal 4096 al 60% 
e oltre. Non sono convinto che chi 
in maggioranza ha votato per I'Uli
vo fossero persone disorientate che 
hanno scelto il meno peggio. Pero 
la societa italiana oggi ha estrema 
voglia di progetti sen, per cui c'e la 
possibility di incrementi significati-
vi nei consensi se questo si realizze-
ra. Vorrei tanto che chi dovra gover-
nare questo paese ne avesse tanta 
consapevolezza 
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Ha vinto l'idea del patto sociale 
Crisi esbenzialmenle di un iistema politico «consoci<tt!vo» e della cosiddeltd 
Repubblicd dei partiti oppure anche • e soprattutlo - crisi dello Stato stonco e 
quindi dei legami profondi, delle identita e dei grandi cornpromessi su cui per 
50 anni era cresciuto il paese11 

11 responso delle urne e stato chiaro lo non credo che ha vmto Bot.ni Egli e 
la (ebbre non !a malattia iVla quel quasi 60 per Lento dei vott alia destra e alia 
Lega ci dice che la criii italiana era ormai arnvala al punto da rimetlere in di-
scussione non solo la coesione sociale ma Id tenuta delia compagine nazio
nale Per cui - come dice Viltono Foa • se Bossi mvesle lo Stato unitano ilaha-
no ed e stato ascollalo questo vuol dire che il primo compito del nuovo gover 
no deve essere misurarsi con queita cntica radicale Fuialmente Questo e li 
problema dei problemi Ma se lo e diventa chiaro allora perehe la vitlorid del
l'Ulivo non e solo un passo avanti nella coslruzione di una democrazia dell'al-
ternanza (anche) ma un vera e proprio evento. E ti6 nel senso di un latto 
che puo - o che potrebbe - cambiare non solo una maggioranza ma il corso 
di una lunga denva Non e stata sventata nessuna mmaccia (ascista (da parte 
di chf perfino An -10 credo - tendera sempre piu a normalizzarsi e a tagliare 
ie sue radici) E non ha molto senso dire che dopo 50 anni gli ex comunisti 
vanno al governo Capisco il sentimento di tanti compagni Anche i nostri oc-
chi si sono inumiditi quella notte. Ma I'evento del 2] aprile non e questo La 
sua importanza sta, a mio parere, altrove Sta nel fatto che le forze della de
mocrazia italiana che conservano radici stonche sono nuscite a nprendere in 
mano la situazione e possono cosi rimeltere sotto controllo un proeesso che 
stava ormai degenerando verso sbocchi eversivi E ci6 - npeto - non per un di* 
segno consapevole della destra ma per I'effetto di un circolo VIZIOSO rottura 
del vecchio ordine socio-economico, collasso e azzeramento dei sistema poli
tico e di una classe dingente, parahsi dei Parlamento, autonomizzazione del 
poten di fatto, scatenamento delle spinte corporative Basta conoscere un po' 
la stona d'ltalia e sapere quali tiagici erron la sinistra ha fatto in situaziom 
analoghe a questa per misurare il vaiore di una politica 

Non si e trattato di sapienza tatttca Ha vinto una politica che come futte le 
grandi politiche ha un vaiore sistemico, cioe non solo di parte, ed e qualcosa 
che nguarda la (enuta della nazione Una tenuta - voglio aggiungere - che 
sempre piu dipende non tanto dalle minacce di Bossi quanto da un tema che 
non si discute mai e cioe dal posto che una media potenza come I'ltalia nu-
scira a conservare m un quadra mondiale completamente diverso da quello 
della diwsione in blocchi Qualcosa, insomma, che ha a che fare con la paro-
la patria 

Non so se e chiaro il significato nuovo, non di chiusura nazionalistica, ma 
di partecipazione non subalterna alia coslruzione europea che la parola pa
tria oggi assume Se I'ltalia viene emarginata e restiamo fuon (non episodica-
mente) dal gruppo di comando della coslruzione europea, questo paese re-
chera in se tali disparita per cui il Nord non stara a vedere Non proclamera 
nessuna secessione ma, come osserva De Cecco, soprattutto il Nord-Est si in-
tegrera, di falto, con la Germania, fino al punto di cominciare a fatturare i suoi 
scambi nella moneta europea Con quali conseguenze non solo economiche 
ma politiche, di governabilita e di tenuta unitana del paese, si pu6 immagina-
re A me sembra questa la ragione nuova oggettiva per cui non piu la destra 
ma solo un nuovo blocco di forze di cui la sinistra sia parte essenziale pud n-
dare agli italiani il senso e la missione di una patna comune nel rnondo del 
2000. Dov'e la novita? E perehe una nuova sinistra italiana iotna ad essere 
protagonista in quanto parte integrante della sinistra europea7 Non solo per 
un bisogno, che pure c'e, di nuovi valori ma - per dirla moito matenalistica-
mente - per la necessita che investe anche le classi medie e il piu vasto rnon
do del lavoro, deli'impresa e della cultura di evitare che il «lantasma della po-
verta» torni ad aggirarsi nelle nostre ricche societa europee 

Chi cercava di dire che questo problema e molto importante, non meno im
portante del doppio turno e del presidenzialismo, veniva fmo a len considera
te un astratto, un non politico Adesso e il voto che ci dice come questa mi-
naccia sia awertita come incombente soprattutto dalla parte piO dinamica del 
paese. E - a ben vedere - e per questa ragione ehe la destra e diventata ranco-
rosa, demagogica, populista La sua forza sta - come si 6 visto - nel raccogliere 
le paure e gli egoismi sociali e nel volgere contro la sinistra e i sindacati la 
rabbia df una gibyeVifu attanagliata daltimore che acfessa capiti ci6 che hon 
crd aceaduto mai alle gcnerazioni piccedenti I'essere cioe destmata a un fu* 
turo piu incerto e piCl povero. Ma qui sta anche ia sua grande debolezza La 
destra pud raccogliere voti ma non pud piu dare una risposta politico di qo-
verno, al dilemma m cui si trovano ormai le societa europee a fronte delia sh-
da deila cosiddetta globalizzazione. 

Questa sfida non riguarda solo la competitivua delle imprese Melte ormai 
m causa la sostenibilita di una civilta come la nostra dove la cresclta del be-
nessere 6 convissuta finora con un sistema unico al mondo dt servizi sociali, 
di alti salan, di diiitti democratici Come si difende questa civilta'' Ecco il gran
de interrogative) che, dopo anni di infaruazione neo-iibensta torna ad agtlare 
la coscienza europea. C'e un solo modo per difenderla competere sulla qua
nta, con tutto cid che questo significa come massiccio investimento sulla 
scuola, sulla ricerca. sulla nqualificazione permanente della forza lavoio, co
me produzione di nuovi beni e nuovi servizi. Con quali nsorse? il pioblema 
tecnico-finanziario esiste ma al fondo la questione 6 politica ed e sociale Non 
si va su questa strada senza esaltare quelle risorse umane e cultural), quelle 
capacita e quindi quel tessuto di coesione sociale e di relazioni corporative di 
cui nessuna civilta come quella europea e italiana e potenzialmente cosi nc-
ca E chi pud farlo? E con quale strumentazione politica' 

Parlando nelle pjazze, ia cosa che piu mi ha coipito era la forza del mes-
saggio che diceva lasciate stare il battibecco televisivo tra i leader, queslo non 
interessa nessuno, vol dovete scegliere in realta se consentire un nuovo patto 
tra gli italiani oppure affidarvi al darwimsmo sociale, alia spaccatura della so
cieta tra mciusi ed esciusi il che m Italia comporta prezzi molto piu pesanti 
che altrove perehe significa i'abbandono del Mezzogiorno e il Nord che se ne 
va per la sua stnda 

E sulla base dt questa analisi del nschi e delle sfide che mcombono sull'lta-
lia che io misuro il vaiore e, al tempo stesso, la drammatictta del voto del 21 
aprile II dramma sta nel permanere di una spaccatura del paese che non 6 
solo elettorale (if che sarebbe del tutto normale in una democrazia dell'alter-
nanza) e che rende non meno essenziaie ma piu difficile quel nuovo patto tra 
gli italiani che e necessano. 

II vaiore sta nel fatto che dalla frantumazione del sistema politico che e sta
to nel bene e nel male, il fattore coesivo della Repubblica emerge fmalmente 
un nuovo soggetto politico il cui programma mi pare vada fmalmente al cuore 
del problema italtano: la costruzione di una compagine unitana nuova dopo 
ia fine del vecchio Stato centralistico e assistenziale 

£ un fatto enorme, senza precedent! che su questa base si sia spostala ver
so di noi una parte della borghesia e che si sia formata una maggioranza poli
tica Ma non mi pare, perd, che siamo gia alia formazione di un nuovo biocco 
sociale. Se dipendesse da me, porrei queslo tema al centra del nostra prossi-
mo congresso [Alfredo ReichHn] 
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Ora serve stabilita 
tiloli a rendimento piu basso, 
cio slimolera anche gli acqui-
renti nazionali a fare la stessa 
cosa. 

C'e un secondo aspelto che 
induce Moody's alia revisione, 
ed e appunto la piu difficile si
tuazione degli altri paesi indu-
strializzati nel piazzare i propri 
titoli di Stato; questi non hanno 
problemi di rischio paese, per
ehe II loro rapporto debito/Pil e 
basso, ma hanno problemi eco-
nomici in senso proprio, perehe 
la loro crescita e insufh'ciente a 
garantire il formarsi di risorse 
capaci di ripagare interessi a 
debito, almeno finche il tasso di 
interesse e suporiore al tasso di 
crescita delle economie, qual-
siasi titolo di debito pubblico si 
presenta debole. Poiche per6 
Moody's non pud che dare va-
luazioni relative alia situazione 

come essa si presenta, se la 
Germania e I'Olanda emettono 
titoli, non potranno non avere il 
massimo dei voti da parte di 
Moody's, anche se la loro situa
zione economica e difficile: e 
cid migliora il voto sui titoli dei 
paesi piii deboli, come il no
stra. 

Infine, se il rapporto debito/ 
Pil si riduce in Italia, diventa di-
sponibile una quantita crescen-
te di risparmio, ora requisita dai 
titoli di Stato. Cio tende a depri-
mere i lassi di interesse e ad au-
mentare il prezzo dei vecchi ti
toli a lunga scadenza. Moody's, 
alzando il voto ai tiloli italiani, 
incentiva la domanda sui vec
chi titoli in relazione all'aspetta-
tiva di un loro aumento di vaio
re, e rafforza ancora la tenden-
za ad abbassare i rendimenli 
sui titoli di una nuova emissio-

Due conseguenze. Se Moo
dy's alza il proprio voto, sara 
piu facile per la Banca d'ltalia 
procedere lungo la via di un ab-
bassamento dei tassi di interes
se, anche anticipando i risultati 
dei prossimi mesi sul tasso di 
inflazione, cio che rendera me
no difficile la manovra di bilan-
cio. Inoltre, e chiaro che a Moo
dy's non interessa affatto se il 
nostra paese ce la fara a rispel-
tare in tempo i parametri di 
Maastricht. Anche in assenza di 
un successo del genere, e co-
munque la riduzione del rap
porto debito/PIl che ne guida il 
giudizio, perehe segnala un mi
nor rischio dei titoli italiani, che 
e indipendente dall'entrata o 
meno della lira nella 

[Paolo Leon] 
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