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Inchiesta su giovani e patria: parla Roberto Cartocci, direttore del Cattaneo 

Localisti & cosmopoliti 
• BOLOQNA. Sareste disponibili a difendere il vo-
stro paese in caso di guerra? Soltanto i! dieci per 
cento dei giovani italiani risponde si contro il 21 dei 
loro coetanei inglesi, il 17 di francesi e tedeschi, il 
16 cento di irlandesi, oppure il 41 per cento di Por-
toghesi e il 24 per cento di greci. Dunque un paese 
di signornd? Di gente che non ha amor patrio? For-
se. 1 dati non sono nuovi. Li aveva gia messi in evi-
denza una ricerca di Eurobarometro, ma I'lstituto 
Cattaneo di Bologna li ha ripescati, insieme ad altri, 
per sviluppare uno studio sul senso e sul valore del
l'identita nazionale fra i giovani dai 15 ai 24 anni. A 
commissionare la ricerca e stato il centra militare 
di studi strategici di Roma che dipende dallo Stato 
Maggiore delta Difesa. 

Un altro indicatore interessante e quello dell'ap-
partenenza territoriale, II 35 per cento dei giovani, 
come prima scelta,, si riconosce nella citta dove 
ablta, il 13 per cento nella regione, il 35 per cento 
nell'ltaiia, il 4 per cento nell'Europa, il 13 per cento 
nel mondo. Lo studio pero fa notare che il senti
mento di appartenenza nazionale non si manifests 
mai isolato, E difficile che una persona si definisca 
soltanto "italiano", Capita invece di frequente che 
ci si definisca insieme "italiano e milanese" o "sici-
liano". In questi casi si e soliti parlare di identita 
multiple. Owiamente esse sono raramente colloca
te sullo stesso piano e cosl e utile distinguere quale 
sia, fra le due entita, quella piu sentita. 

E la fierezza italica? Quanti sono orgogliosi di es-
sere italiani? La stragrande maggioranza, circa un 
93 per ce nto, si dice molto o abbastanza orgoglio-
sa, Un risultato contrario e apparentemente con-
traddittorio con quello sulla scarsa propensione al
ia difesa della patria. Ma sezionando il campione 
secondo 11 titolo di studio dei genitori o il tipo di 
identificazlone territoriale si scoprono i dati piu in-
teressanti. L'orgoglio di essere italiani e pio forte al 
Sud e nelle isole (52 per cento) che al Nord (38 
per cento), Attenzione pert): coloro che sono me-
no orgogliosi sono anche quell) che sono piu critici 
verso lo stato di disorganizzazione del paese, la 
Inefflclente macchina statale e la corruzione. Quin-
di, in questo caso, sono cerlamente i clttadini piu 
responsabile. I meno orgogliosi in assoluto sono 
quelli che si sentono pnma di tutto cosmopoliti, 
cioe clttadini del mondo. Ed e anche comprensibi-
le che sia cos!. Questi mediamente hanno il patri-
nronlo culturale piu elevato, cioe vengono da fami-
glie di laureati ed essi stessi lo sono. Specularmente 

l'orgoglio cresce fra coloro che hanno titoli di stu
dio via via inferiori. Altro dato interessante: il di-
sprezzo per gli evasori fiscal! e pio alto fra i cosmo
politi che tra i localisti (con questo termine si defi-
niscono quei cittadini che in primo luogo si identifi-
cano con la citta o la regione in cui vivono e poi 
con I'ltalia). ! piu localisti sono quelli che abitano 
nel Nord Est (il 74 per cento si dichiara tale) e nel
le isole (il 73 per cento) Nel Nord ovest, nel centra 
e nel sud I localisti variano dal 62 al 64 per cento. 

Con i dati, fonte Eurobaromentro e lard, si po-
trebbe conlinuare an cora all'infinito. II Cattaneo li 
ha sezionati, incrociati, rielaborati e finalizzati a 
tracciare una fotografia sull o stato dell'identia na
zionale I risultati che ne escono fanno cerlamente 
riflettere. La conclusione degli studiosi del Cattaneo 
e un pd questa: in Italia gli indicatori di apparte
nenza nazionale dei giovani sono i piu bassi d'Eu-
ropa. Inoltre il senso di identita non ha particolari 
connotazioni politiche e religiose, mentre ha una 
forte caratterizzazione socio economical in altre 
parole i ragazzi che si riconoscono nei valori della 
patria e della identita nazionale di piu sono quelli 
che vengono dagli strati socialmente e culturalmen-
te piii svantaggiati. E non e un caso che il richiamo 
ai valori della nazione sia piu forte al S ud. Le due 
facce dell'analisi, come si vede, sono perfettament 
e sovrapponibili. Lo studio del Cattaneo assume un 
valore di attualita e aiuta a capire il retroterra che 
fa da sfondo alle polemiche di questi mesi sulla se-
cessione e gli appelli all'unita della patria. Altro 
particolare interessante e originate: oltre all'analisi 
dei dati il Cattaneo ha affiancato una ricerca sui 
programmi e i libri di testo scolastici. E a proposito 
della storia della nazione Italia ne emerge uno 
spaccato piuttosto sconfortante: si insegna poco e i 
giovani non ne sanno quasi nulla di qaunto e acca-
duto dopo la prima guerra mondiale. L'educazione 
civica poi, che dovrebbe insegnare agli studenti a 
conoscere le istituzioni, i diritti e i doveri dei cittadi
ni, e irrilevante nel curriculum. Per questo e ddifici-
le pretendere che i giovani magnifestino un elevato 
senso di appartenenza alia comunita nazionale. 

DR.C. 

Piu . azzurn 
• BOLOGNA. «I giovani che fan-
no propria il senso dell'identita n 
azionale sono socialmente ed 
economicamente svantaggiati, 
vivono in un contesto di basso li-
vello di Istruzione e hanno una 
maggiore presenza nelle regioni 
metidionali. Per cui questo senso 
dl appartenenza nazionale 
avrebbe le caratteristiehe di una 
reslduallta, cioe resterebbe a 
rappresenlare maggiormente 
strati svantaggiati, piu marginati. 
Da qui si potrebbe anche arriva-
re ad una conclusione secondo 
la quale piCi si va scuola e mino
ra e il grado di indentificazione 
con la nazione. Questo e lo 
schema che per 6 va qualficato». 
II professor Roberto Cartocci, di
rettore dell'istituto Cattaneo e 
docenle presso la facolta di 
scienze politiche di Bologna, ha 
davanli a se un voluminoso II-
brone di duecente pagine che 
raccoglie un rapporto sui giova
ni, l'identita nazionale e la scuo
la. 

Professore provi un pd a ricmpire 
lo schema dl cui ha delineate I'os-
Mtura portante. Ad esempio, il-
dentlta nazionale, II rtdilimo alia 
patria sono valori al quail e piu 
senslMIe la dcstraola sinistra? 

In Italia il senso di appartenenza, 
che appunto e nettamente rninori-
tarlo, ha anche la particolari ta di es
sere svincolato da alcune connes-
sioni che, invece, si presentano ne-
gli altri paesi europei. Mi spiego: 
negli altri paesi europei i giovani 
che dicono dl essere disposti a di
fendere la patria con le armi di soli-
to sono di destra e rellgiosi. Quindi 
II senso dell'appartenenza alia na
zione non 6 Isolate, ma si appoggia 
e si accompagna a altri orienta-
menti die sono politic! e religiosi. Si 
iratta dl soggetti religiosi pifl di de-
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L'identita nazionale? Per i giovani e quasi una sconosciuta. 
Lo dice un rapporto dell'istituto Cattaneo preparato per la 
Difesa. I giovani che fanno proprio il senso di appartenen
za alia patria sono quelli piu svantaggiati socialmente, eco
nomicamente e culturalmente. E sono concentrati soprat-
tutto al Sud, Piu i giovani sono colti, meno sentono il richia
mo dell'identita nazionale. 11 professor Roberto Cartocci, 
direttore del Cattaneo, spiega i contenuti del rapporto. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

RAFFAELE CAPITANI 
slra che di sinistra, piu religiosi che 
non religiosi. In Italia, invece, 1'at-
taccamento alia patria e sganciato 
da queste connessioni: destra e si
nistra hanno piu o meno lo stesso 
peso. E anche religiosi e non cre-
denti. L'unica caratterizzazione 6 
quella socio economica cioe i ra
gazzi che fanno proprio il senso di 
appartenenza nazionale sono 
oitelli socialmente ed economica-
n ante piQ svantaggiati e vivono nel 
sud. 

Per prep*rare II vostro rapporto vi 
siete IctH anche libri di storia e di 
educazionl civica che si usano nel
le scuole superiori. Cosa ne e ve-
nutofuori? 

II dato che emerge e che il tenia 
dell'appartenenza nazionale viene 
trattatato in maniera molto reticen-
te. Di solito viene nchiamata per 
mettere in guardia dai pericoli dei 
nazionalismi L'idea die ci siamo 
fatti e che esista una sorta di pudo-
re, dl tabu. Plausibilmente e una 
delle eredita che ci ha lasciato il fa-
scismo, cioe I'imbarazzo a parlare 
d! nazione. 

Nel rapporto Ce un dato che colpi-
sce: I giovani con II grado di Istru
zione piu elevato sono quelli che 
hanno una minora MenttHcazione 
nazionale e si sentono piu cosmo

politi, piu cittadini del mondo. 
Perche? 

Non 6 possibile affermare con sicu-
rezza che gli orientamenti cosmo
politi dei giovani pio scolarizzati 
siano I'elfetto diretto della forma-
zione scolastica. Essi possono esse
re indotti in via principale da altre 
condizioni concomitanti che si ac-
compagnano ad una prolungata 
scolarizzazione, come un generico 
sviluppo delle competenze cogniti
ve o le dinamiche contestative degli 
assetti tradizionali. A parte questi 
dubbi, resta tuttavia innequivoco il 
risultato finale: la scuola erode i va
lori tradizionali e dunque anche 
quei valori che alimentano I'iden ti-
ta nazionale intesa in senso tradi-
zionale. Essa pero non risulta effi-
cace nel nutrire l'identita nazionale 
di contenuti piu congruent! con gli 
attuali assetti politici e istitutzionali 
del paese La conteslazione dei ter
mini tradizionali dell'ldea di nazio
ne si salda con la conteslazione 
tout court dell'idea di nazione, in 
favore di una prospettiva cosmopo
lite, di sapore utopico e dalle pre-
messe anli-istituzionali. 

Lo scarso senso di Identita nazio
nale del giovani potrebbe essere 
un terreno fertile per chi vuole di
vider* I'ltalia. Dall'altra parte gli 

appelli alia patria unita potrebbe-
ro cadere neirindHferenza, nel 
vuoto. Quale I asuaopinlone? 

II senso dell'indetita nazionale e un 
vissuto che non si alimenta solo di 
bandiere e di celebrazioni. II senso 
di appartenenza alia nazione vive e 
si nutre quotidinamente. Vuol dire 
avere un buon rapporto con le isti
tuzioni che sono poi le regole di 
convivenza della nazione. Le inda-
gini ci dicono che gli italiani sono 
quelli che si iidentificano meno 
nelle proprie istituzioni, siano esse 
di destra o di sinistra. Questo e i! 
quotidiano, le radici della pianta. 
Poi ci sono i rami alti che sono le 
celebrazioni, quella che si chiama 
la religione civile E qui i rami sono 
stati pococurati negli ultimi tempi. 

Lei pensa percfo che essendo stati 
trascurati simboll e rlti si sia di fat-
to oscurata anche l'identita nazio
nale? 

I simboll hanno un loro valore. Ad 
esempio I'inno nazionale e scarsa-
mente conosciuto. Ho fatto un 
esperimento all'universita e ho sco-
perto che la gran parte dei ragazzi 
non ne conoscono le parole. Altro 
elemento importantissirno: gli stu
denti non conoscono I'assettp isti-
tutzionale Da una nostra ricerca 
fatta fra gli studenti prossimi all'esa-

me di maturita risulta che tra i licea-
li delclassico una percentuale altis-
sima, il 45 per cento, non sa come e 
fatto il Parlamento. E questi sono 
elementi cognitivi che pesano nel-
I'alimentare il senso dell'identita 
nazionale. II senso affettivo si ap
poggia all'elemento cognitivo. Per 
avere il senso di appartenenza bi-
sogna conoscere la nazione in cui 
si vive. Bisogna, ad esempio, cono-
sceme anche la geografia. Attraver-
so le elezioni universitarie vedo che 
gli studenti non conoscono la geo
grafia d ell'Italia. Sono elementi 
molteplici in parte di natura cogni-
tiva, in parte comportamentale, in 
parte rituale che messi tutti insieme 
congiurano per attenuare il senso 
dell'identita nazionale. 

El'aspettocelebrativo? 
La maggior parte dei giovani non 
conosce le date celebrative perche 
queste sono stale cancellate dal ca
lendars. Mentre si ricordano delle 
ricorrenze della Liberazione e della 
festa del lavoro perche fanno festa 
a scuola. E il "fare festa» al punto di 
vista antropologico e fondamenta-
le perchfe marca la ricorrenza. Se *\ 
decide di non celebrare piil la festa 
della Repubblica il 2 giugno e si ce-
lebra la pnma domenica di giugno, 
dal punto di vista burocraticova be-

nissimo. II picchetto d'onore, I'in
no, la bandiera, tutto funzione, 
cambia solo la data. Ma dal punto 
di vista del messaggio alia nazione, 
della costruzione della nazione, l'e-
sito e nullo perchfe non e'e 1'interru-
zione del tempo ordinario. Ce il 
tempo ordinario e poi e'e il tempo 
straordinario. E la festa e il tempo 
straordinario per rimarcare la ricor
renza. 

SI dice che la nazionale di calclo 
sia uno dei simboll piu forti dell'i-
dentiti nazionale. 

Certamente e un simbolo molto su-
perificiale anche perche dura lo 
spazio di una giornata di euforia 
Pero la partita della nazionale e 
una delle poche occasioni in cui la 
bandiera e I'inno vengono utilizzati 
di fronte ad una vastissima platea. 
In quasi nessuna altra occasione si 
assiste ad una liturgia di questo ti
po, salvo nel caso delle ricorrenze 
elettorali. 

L'afflevollrsl del sentimento dl 
identita nazionale favoriscele (po
test secessioniste? 

Pu6 trovare un terreno fertile se la 
risposta che si oppone all'ipotesi 
secessionista e fuori linea rispetto 
alia sensibilita comune dei giovani. 
Nel ricordare licordare la Resisten-
za o il Risorgimento si corre il ri-
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Ragazzi del mondo 
Tutto vera, dunque. Ma nella ricerca, tra i dati a 
volte controversi che ha raccolto, emerge an
che qualcos'altro, awicinabile con una diversa 
chiave di lettura appunto. Ed e il superamento 
dell'idea di patria verso un senso di apparte
nenza piu ampio, piu ricco, che spesso non 
contraddice la riscoperta dell'identita locale 
(della citta, soprattutto, e soprattutto a Nord -
est) e che non nega un comunque diffusissimo 
seppur generico sentimento di orgoglio di es
sere italiani che coinvolge la stragrande mag
gioranza degli intervlstati. Questo senso di ade-
sione al mondo o all'Europa rappresenta un'a-
pertura, uno sviluppo e non una perdita, un 
vuoto, e ad esso occorre guardare con fiducia, 
collegandolo alia riscoperta della radice locale 
e di quella nazionale in un equilibrioche tocca 
alia comunita, alle istituzioni, alia scuola favori-
reeformare. 

in questo senso, la clamorosa dichiarazione 
di indisponibilita a difendere la patria in caso di 
guerra, rilasciata dal 90 per cento degli intervi-
stati, potrebbe in realta indicare I'indisponibili-
ta a percorrere la via delle armi, a considerare 
la guerra uno strumento per risolvere il conflit-
to. La lezione dell'ex Jugoslavia, se forse non 
ha insegnato niente a Bossi, ha certo insegnato 
qualcosa a questi ragazzi, seppur unilateral-
mente. Anche l'impegno e la necessita della di
fesa emergono infatti dallesperienza tremen-
da dei vicini Balcani. Ma la storia da lezioni dif-
ficili, che fruttano dawero, solo quando non la 
si lascia in balia dei sentimenti, delle impressio-
ni di superficie. Bisogna insegnarla davero, la 
storia, la nostra e quella altrui, che poi e storia 
comune. 

Da li, e dalla rispettabilita e dalla coerenza 
dei comportamenti di chi la rappresenta, dalle 
risposte che sapra dare ai bisogni fondamenta-
li, verra infine lo stesso amore per una patria ri-
trovata. 

[Gianfranco Bottln] 

schio di evocare una materia emo-
tivamente morta per loro perche, 
tra 1'altro, non e stata adeguata-
mente valorizzata nella scuola. 
Non si pud rispondere facendo ap-
pello a una memoria storica che tra 
i giovani e molto tenue. Tuttavia bi
sogna anche dire che I'appello alia 
separazione pu6 avere un effetto 
che noi sociologi chiamiamo «per-
versoi nel senso che ottiene il risul
tato opposto a quello sperato. E gia 
awenuto n el caso del terrorismo 
che puntava ad abbattere lo Stato. 
Invece ha suscitato un clima di mo-
bilitazione verso le istituzioni. Anzi, 
settori che erano molto tiepidi nei 
confronti dello Stato hanno modifi-
cato il loro onentamento. Per cui di 
fronto al terroiismo le istituzioni 
dello Stato sono state corroborate 
di ulteriore legittimita. Potrebbe 
succedere qualcosa di simile an
che con gli appelli alia separazio
ne; potrebbero rawivare il senso 
della comune appartenenza. 

Vuol dire che alia fine non tutto II 
malefinisce per nuocere? 

La cosa peggiore e non parlame. 
Se si continua ad evitare di suonare 
I'inno nazionale, se si evita di pren-
dere in considerazione cos'e la na
zione, se si continua a declinarla 
com e una parolaccia, allora, alia 
fine il senso della comune apparte-
neza si ottunde. II rischio maggiore 
e il silenzio. Una tematizzazione 
esplicita della unita nazionale, an
che se critica, tuttavia ha il «merito» 
di riportare all'ordine del giorno un 
aspetto che e stato messo in dispar-
te per tutto il dopoguerra. 

Dunque lei suggerisce dl impu-
gnare nuovamentelabandiera? 

lo dico che una comunita politics 
ha bisogno di ritrovarsi attorno a 
dei simboli comuni E I'agenzia 
educativa perantonomasiachee la 
scuola dovrebbe svolgere un'azio-
ne implicita ed esplicita nel richia-
mare I'esistenza di questa identita. 
Un'opera di educazione quotidia-
na esplicita non e mai stata fatta, 
mentre l'educazione implicita ha 
viaggiato sempre in direzione op-
posta: le istituzioni non funziona-
no, le tasse sono troppo alle oppu
re si riesce a non pagarle, i furbi 
vengini premiati Questo £ quel tipo 
di degenerazione delle istituzioni 
che finisce per intaccare il senso di 
appartenenza. In questa situazione 
una mmaccia come quella che vie
ne agitata da parte della Lega di-
venta preoccupante perche il terre
no in qualche misura e compro-
messo. Non e stata fatla la manu-
tenzione ordinaria. Anche il senso 
dell'appartenenza ne ha bisogno. 
Non si puo pensare che bastino 
Mazzini e Garibaldi a garantirci fino 
al 2500 E se sono dei miti devono 
essere rielaborati e trasmessi. Ma 
d'altra parte quesla minaccia che 
viene evocata probabilmente ha 
anche il merito di riattivare questo 
senso di appartenenza sopito. 
Quindi potrebbe risolversi in una 
piO matura consapevolezza della 
nostra identita. 

Fabio 
Fiorani 


