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1. 

 

 

POST-WAR RECONSTRUCTION  

AND THE ECONOMIC MIRACLE 

 
 

 

 

 

 

Republic, Constitution, DC, and PCI 

 

A coalition government was formed in 1945. It included the antifascist parties. Prime 

Minister was De Gasperi, the leader of the Christian Democrats, or DC, the biggest Italian 

party.  

The DC, a Centre-Right party close to the Catholic Church, could rely on an interclass 

electorate and had the support of business agencies. Americans saw the DC as the best 

candidate for future Italian governments - it was moderate and had enough popular support 

to counteract the Communists. Thus it could guarantee stability and justify the financial 

support channelled to Italy from the Marshall Plan for post-war reconstruction.  

Togliatti was the leader of the Communists (PCI). The PCI developed a strategy of 

reforms and oriented its strategy both in the direction of the industrial and agricultural 

workers, and towards the lower middle class. Unlike in Eastern Europe, Italian Communists 

restrained from revolution, and promoted social reforms and secularization. The PCI 

attracted a number of intellectuals.  

The Socialists (PSI) constituted the third biggest party.  

Participants in a 1946 referendum voted in favour of the republic and against the 

monarchy. They penalized the involvement of the Savoy dynasty with Fascism. For the first 

time women cast their vote in Italy. 

In 1948, a Constitution was issued that granted the civil and political rights denied by 

Fascism. Italy became a modern parliamentary democracy.  

Preceded by the 1947 breakup of trade-union unity and expulsion of the PCI and PSI from 

government, the 1948 general election saw a victory of the DC, which obtained 48.5% of 

the vote.  

Against the international background of the cold war, the DC could now lead the 

economic and political process of reconstruction along conservative lines. Due to its popular 

support, the DC also promoted some reform. In particular, a small land reform redistributed 

land to 108,000 families.  

The institution that funded the development of the South was 'Cassa per il Mezzogiorno'. 

Cassa initially financed infrastructures (roads, electric plants, etc.). In later years, it changed 

into an agency for industrial development. 



3 

 

In 1954, the industrial production in Italy had increased by 81% in comparison with 1938, 

but the social price paid for such a significant result was high. The cleavage between the rich 

and the poor increased (2,161,000 Italians were unemployed in 1955).  

The political strength of the DC, accumulation of capital and post-war reconstruction, 

Italian early participation in the European Common Market, State intervention in the 

economy, and control over the opposition were all factors that contributed to the so-called 

'economic miracle'. 

 

 

2.  The economic miracle (1950s and early 1960s) 

 

Italy’s most intense phase of development took place from 1952 to 1963, and especially 

from 1956. The economic miracle saw the development of industry, especially cars, clothing, 

consumerist items, mostly in the North of the country but also in some of the Southern cities. 

Nine million Italians moved from the countryside to the cities from 1951 and 1971. Industrial 

production grew by an average 4,6% per year. Unemployment went down. The national 

income increased by 6% per year. Industrialization, urbanization, modernization and 

secularization brought Italy among the first ten most developed countries in the world. 

Some of the negative aspects of the economic miracle were  problems for the 

environment, loss of traditional values, too rapid urbanizations and difficulties in returning 

to the land when the the miracle ended and some people lost jobs. 

 

 

3.  Centre-Left and small parties 

 

By 1962, in a modernized Italy, the DC held power less firmly than previously. The 

ideology of the PSI had shifted significantly towards social democracy. Negotiations started 

between these two parties. From 1963, Centre-Left government coalitions were formed that 

included not only the PSI as the major ally of the DC but the small PSDI (Partito 

Socialdemocratico Italiano) and PRI (Partito Repubblicano Italiano). The Communists 

constituted the Left-Wing opposition - they were never in government after 1947. On the 

Far-Right, MSI-DN (Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale), a Neo-Fascist party 

founded in 1946, did not dissolve until 1993 despite the fact that the Italian constitution 

prohibits the creation of Fascist parties.  

PSDI, PRI and PLI (Partito Liberale Italiano) were the most prominent small parties.  

The largest of these was the PSDI - 'an anti-Communist party of Marxist heritage, a 

Socialist Party with almost no working class support, a conservative party born in protest. In 

1947, Saragat founded  the PSDI after breaking away from the PSI over its pro-Communist, 

pro-Soviet and anti-American stance. During the cold-war years Saragat's group, with 

American financial support, was the rallying point for further defectors but never developed 

into a mass party' [F. Spotts and T. Wieser, Italy, a Difficult Democracy: A Survey of Italian 

Politics, Lecky, ARTS 320.945 M6, p. 91].  

The PRI supported 'whatever parliamentary arrangement would produce a government 

strong enough to take the hard economic decisions necessary to deal with the country's 

structural economic problems and specifically, in the 1970s, inflation, tax evasion, and the 

ever-expanding budget deficit. [...]. To modernize society, they supported legislation for land 
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reforms, divorce, abortion, and similar measures [...]. Some of the country's leading 

entrepreneurs - Agnelli, Benedetti and Visentini - supported the PRI' [Spotts and Wieser, 

cit., p. 89]. 

The philosopher Croce was president of the PLI until 1947. The PLI was 'critic of Church 

prerogatives, and a proponent of such social reforms as divorce and abortion. But above all 

it was the country's foremost advocate of a free-market economy and the zealous enemy of 

government regulation of the private business sector. In practice this made the Liberals the 

defenders of the rich, big business, and large landowners' [Spotts and Wieser, cit., p. 90]. 

Forty nine governments were formed in Italy between 1945 and 1989. The Italian multi-

party system from 1945 to 1987 was called bipartitismo imperfetto (imperfect two-party 

system) by Galli 'on the basis of the electoral predominance of the two main parties (DC and 

PCI) as representatives of the Catholic and Marxist sub-cultures concurrent with the absence 

at the institutional level of a homogeneous majority and an opposition capable of alternation' 

[G. Pridham, The Nature of the Italian Party System: A Regional Case Study, Lecky, ARTS 

320.945 M11, p. 25]. 

The Catholic and Marxist sub-cultures were prominent in Italy until the early 1980s. They 

shaped people's mentalities and ways of life. Thus, a secular tradition ran parallel to Catholic 

ethics.   
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2. 

 

 

PIER PAOLO PASOLINI’S FILM ACCATTONE 

 
 

 

 

 

 

In 1960, Pasolini’s novella Accattone was published. The film based on this story 

appeared in 1961.  

You can watch the whole film at: 

http://www.youtube.com/watch?v=3n1oVumQbMA.# 

The hero, Accattone, is an unemployed slum dweller who lives by pimping, he has 

abandoned his wife and son, and seduces a simple girl called Stella, trying to ensnare her in 

a life of prostitution. But Stella resists this moral downfall and Accattone falls in love with 

her. Love leads him to a sort of repentance: he takes Stella to live in his house and, for the 

first time in his life, goes out to work, almost as though he wanted to struggle out of the 

alienation within which he had previously been trapped. He only works for one day, 

however, and then steals some sausages together with two friends. Caught in the act, his two 

friends are handcuffed, and he dies crashing on a motorbyke while trying to escape.  

The style of the film combines realism and symbolism. 

The film reflects the contradictions of development in Italy. On the one hand, in Pasolini’s 

view, the people lose their authenticity and innocence vis-à-vis comsumerism. On the other 

the poor are marginal, they live in slums, and it is poverty that drives them to crime. 

The ideology of this story and film includes both the Catholic concept of sacrifice and 

Marxist indignation at injustice. 

Connected to these visions of the world there is an important ethical aspect in this story. 

In his article ‘I sogni viventi e i poeti morti’ (1967), Pasolini talked about moral acts and 

their meaning. If Accattone’s moral act is his seeming repentance, the meaning of his 

repentance is what launches the chain of events leading to his death. Accattone’s death is a 

penalty disproportionate to the futile theft which he has committed. In dying, he becomes 

the victim of an unjust system of justice, and the moral example of a social class which is 

oppressed, indeed physically wiped out.  

Pasolini was an attentive reader of Dante. With regards to morality and repentance, we 

find references to Commedia in Accattone. At the beginning of Accattone, Pasolini placed 

two of these four verses: ‘Tu te ne porti di costui l’etterno / per una lacrimetta che’l mi 

toglie’, but since he said ‘lacrimuccia’ when writing about Manfredi in ‘I sogni viventi e i 

poeti morti’, it is reasonable to suppose that he was mixing up the episode of Manfredi with 

the episode of Buonconte, and that the epigraph to his novel Accattone can be interpreted in 

the light of the essay. If this is true, the meaning of Accattone comes from its status as a 

moral example. 

More in general, in Accattone  we find five ways in which Dante is incorporated: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3n1oVumQbMA.
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1) straightforward quotation (a prostitute named Amore quotes, 

somewhat improbably, Inferno, V. 9 to Stella: ‘Anche tu ci sei cascata... E ancora, 

no lo sai! Eh! Lasciate ogni speranza voi ch’entrate’ [AO, p. 286]);  

 

2) mixed quotation (one example of this is the phrase ‘aveva l’aria 

accasciata: stava lì abbandonato come un corpo morto’ [AO, p. 291], which brings 

together two verses from Inferno: ‘se col suo grave corpo non s’accascia’ 

[Inferno, XXIV.54] and ‘caddi come corpo morto cade’ [Inferno, V.142]); 

 

3) the distortion of names (the distortion of one character in the book, 

Scucchia, may come from Dante’s Gianni Schicchi, while another, Barbarone, 

may derive from Barbariccia [AO, p. 291]); 

 

4) brief summary of situations (the most explicit example being this 

allusion to ‘sé continuando al primo detto’ of Inferno, X.76: ‘Giorgio, come 

Farinata, chiusa la parentesi, si voltò e ricominciò la discussione’); 

 

5) imprecise reference (Accattone has a fight with his brother-in-law, 

biting him: the violent language, and the visual intensity of the scene, recall the 

angry souls in the river Styx, and Ugolino). 
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3. 

 

 

1968 AND THE 1970s 
 

 

 

 

 

 

After the development of Italy in the 1950s and early 1960s, some discontents emerged. 

The youth of the late 1960s, in particular, felt a mentality gap with the generations of their 

elders and their ethical values.  

New behaviour in the field of personal ethics developed. The so-called sexual liberation 

started to take place. Feminist groups became active from the late 1969s but especially in 

the 1970s. Divorce became a law of the State in 1970, abortion in 1978, and the reformed 

family law in 1975. 

School and especially university students claimed for updated courses, better 

infrastructures and non authoritarian education. Turmoil among students took place from 

1968 and continued into the 1970s. Learning agreements were  finally modified and courses 

restructured.  

Factory workers were concerned about lack of some rights of representation, heavy work, 

and alienation. Frequent industrial action took place from the Autumn of 1969 into the 1970s. 

The workers’ statues were reformed as a result of this protest. 

Protest took also place in other sectors of society, often under the impact of left-win 

ideologies. On the left of the PCI, a New Left was created which believed in a renovated 

type of Marxism.  

The extreme right-wing response to the growth of the left was the so-called Strategy of 

Tension, a series of bomb attacks for which the left was blamed even though they had been 

performed by terrorist fascist groups.  

Even though the majority of the Italian Marxists, even among the New Left, were not 

terrorists, a minority did use armed violence to obtain their political aims. The best known 

among leftwing terrorist groups was the Red Brigades. Their most spectacular action was 

the kidnapping in 1978 and killing in 1979 of Aldo Moro, the President of the Christian 

Democrats.   

Terrorist emergencies were declared finished in 1983 while Italy was further developing 

and going through a period of decreasing politicization and economic expansion. 
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4. 

 

 

LEONARDO SCIASCIA’S NOVEL  

CANDIDO, OVVERO UN SOGNO FATTO IN SICILIA 
 

 

 

 

 

 

1. 

 

INTRODUCTORY OBSERVATIONS 

 
[Notes by R. Bertoni] 

 

Candido has been chosen as one of the texts for this particular module component because 

it portrays two characters, a communist and a priest which represent the two main 

subcultures of Italy until the ent of the 1970s (Marxism and Catholicism). It shows various 

phases in Italian social history – the immediate aftermath of the Second World War and then 

the 1960s and its rebellious wave. Finally it gives insight also in private life through a love 

story and the depiction of family in the South of Italy, more specifically in Italy. 

The main tone of this book is characterized by irony and sarcasm both aimed at fascist 

totalitarianism and conservative Catholicism, and Stalinism is also derided. 

Candido is indebted to Voltaire’s Candide. The love for freedom of the Enlightenment 

plays a relevant role in Sciascia’s fiction in general. 

 

 

2. 

 

SCIASCIA’S STATEMENTS 

 
[From various works by Sciascia] 

  

“[...] ritengo che lo scrittore sia un uomo che vive e fa vivere la verità, che estrae dal 

complesso il semplice, che sdoppia e raddoppia - per sé e per gli altri - il piacere di vivere. 

Anche quando rappresenta terribili cose” [Sicilia come metafora ]. 

 

“[...] la verità [...] sta tra [...] due tesi: che bisogna serenamente confrontare e 

contemperare, invece che metterle in sterile opposizione polemica” [La corda pazza ]. 

 

“Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti 

del passato e del presente e che viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta 
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della ragione e di coloro che nella sconfitta furono personalmente travolti e annientati” 

[Opere 1956-1971]. 

 

“Tutti i miei libri non sono che la storia di una serie di delusioni storiche e personali, 

presenti e passate, queste viste alla luce del presente, e viceversa” [La Sicilia come metafora] 

  

“Prima io avevo davanti un tipo di lettore, diciamo borghese. Adesso invece incontro il 

lettore popolare: il ferroviere, il parrucchiere, il portinaio, gente che durante le ore di lavoro 

ha dei momenti di calma e li passa leggendo libri. Questo lettore legge i miei librio cercando 

di cavarne qualcosa. Li legge come se fossero non dei romanzi, ma dei pamphlet; non come 

letteratura, ma dei colpi contro il potere, quegli stessi colpi che lui vorrebbe dare se sapesse 

scrivere. Il lettore borghese è sorpreso dalla mia scelta di presentarmi alle elezioni; lui pensa 

che uno scrittore dovrebbe starsene in disparte, a pensare, a giudicare. Il lettore popolare non 

è sorpreso perché lo scrittore lo immagina proprio come uno che interviene di persona” 

[Opere 1956-1971 ]. 

  

“Ho cominciato a scrivere in tempi di impegno; continuo a scrivere in tempi di 

disimpegno. Non ho tenuto conto dell’impegno (com’era inteso); e non tengo conto del 

disimpegno (com’è inteso). O dell’impegno del disimpegno, del disimpegno dell’impegno, 

e così via. 

Guardando alla società italiana nel suo insieme [...] e a quello che in questa società accade 

da venti anni, da cento, da quattrocento, mi sentivo inutile ai tempi dell’impegno e mi sento 

inutile in questi tempi di disimpegno. Non ho mai scritto, dunque, pensando a una società 

pronta ad accogliere i miei libri o a respingerli [...]. D’altra parte non ho mai scritto per me 

stesso: quello che scrivo è importante per me soltanto per il fatto che lo comunico agli altri; 

cioè per il fatto che quello che vengo a conoscere o a riconoscere scrivendo appunto lo 

conosco o lo riconosco nel circuito della comunicazione” [Tra impegno e disimpegno]. 
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5. 

 

 

FROM 1980 TO 1999 

 

 

 
 

 

 

The Italian economy went through a phase of development in the 1980s which brought 

Italy among the seven most industrialized countries in the world, and then through phases of 

recession in the last couple of years of that decade and subsequently in the 1990s.  

International developments, and especially globalization, computerization and labour-

market flexibility caused changes in class composition influence  

Within a working population of 22 million and 404,000, social class composition in Italy 

in relation to work identity changed in the 1980s in the direction of a numerical prevalence 

of people working in the tertiary sector, whereas people employed in agriculture became a 

very small minority, and those employed in industry decreased.  

From 1983 to 1986 the Italian Prime Minister was a Socialist, Bettino Craxi, but he had 

to lead wide coalitions of four to five parties, and this shows a rupture in the Christian 

Democrats’s skill of leadership. When Craxi’s last government fell under the pressure of 

corruption and financial scandals, the Christian Democrats led a few more governments 1987 

to 1991. After two transitional governments led by Giuliano Amato (1992) and Carlo 

Azeglio Ciampi (1993), the 1994 election saw the participation in the electoral arena of new 

political groupings.  

Politics had indeed changed in the late 1980s, due to three main factors:  

i. The fall of the Berlin wall which disintegrated the PCI;  

ii. Corruption scandals (which in the early 1990s came to the surface under the name of 

‘Tangentopoli’, or ‘Bribesville’, starting in 1993) and contributed to the end of the DC; 

iii. The enlargement of mass society that caused lower electoral participation, issue 

politics rather than strong ideologies, and creation of new parties.  

As a result of these changes, all Italian existing parties disappeared in the early 1990s and 

were replaced by new parties, even though some of these were reconfigurations of old 

parties.  

The best known of these parties were Lega Nord, a federalist right-wing party headed by 

Umberto Bossi throughout the 1980s and 1990s. Forza Italia, later to become Polo delle 

Libertà and finally Popolo della Libertà, was a centre-right Liberal party headed by mass-

media magnate Silvio Berlusconi. Partito Democratico della Sinistra, and later Partito 

Democratico, was the main centre-left party created from the dissolution of the PCI, headed 

by a number of different leaders, and among these Achille Occhetto and Romano Prodi. 

Partito di Rifondazione Comunista, radical left, was led by Silvio Bertinotti. 
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The original ideologies of Communism and Christian Democracy, even though they still 

existed, embodied in a number of smaller parties, gave mostly way to a confrontation 

between centre-right and centre-left within the framework of parliamentary democracy. 

The Prime Ministers in the 1990s were Berlusconi (centre-right government 1994-1995); 

Lamberto Dini (centre-left government 1995-1996); Romano Prodi (centre-left government 

1996-1998); Massimo D’Alema (centre-left government 1999-2000). 

The period that started in 1994 (until 2011), called “Second Republic”, was mostly 

characterized by the new style of politics described above as well as by populism and 

individualism. Issue politics seemed more important than old-fashioned ideologies.  

A number of social problems emerged in the 1990s which still affect Italian society in the 

21st century: recession, youth unemployment, mafia expansion, immigration from countries 

outside the EU. 

Women’s rights continued to progress on positively. 
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6. 

 

 

CHURCH AND STATE (SUMMARY).  

AND CATHOLICISM IN ITALY IN 21ST CENTURY 

 

 

 
 

 

 
In questa parte del corso si fa in parte riferimento al ventunesimo secolo, con un’inchiesta del 2005, che 

comunque riflette anche gli atteggiamenti di fine secolo, essendo stata svolta solo cinque anni dopo la fine del 

Novecento. Qualche breve incursione nel periodo precedente il 1945 si è resa necessaria per completare 

alcune informazioni. 
 

 
1. CHIESA E STATO  

 

    

1.1.  Il Concordato del 1929 (Patti lateranensi) 

 

A patti formali veri e propri con il Papato, lo Stato italiano venne durante il fascismo, con 

il Concordato (o Patti Lateranensi) del 1929, con cui: 

 

1) lo Stato italiano riconobbe “la religione cattolica apostolica romana” come la sola 

religione di Stato”; 

2) lo Stato italiano riconobbe lo Stato della Città del Vaticano, pienamente sovrano e 

indipendente; 

3)  il Vaticano riconobbe il Regno d’Italia e Roma capitale; 

4)  lo Stato italiano si impegnò a pagare un indennizzo al Vaticano per la perdita dei 

proventi dell’ex Stato pontificio; 

5)  lo Stato italiano assicurò protezione e appoggio al clero e introdusse l’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole; riconobbe inoltre l’Azione cattolica purché agisse “al 

di fuori di ogni partito politico”. 

 

Il consenso di massa al fascismo, in parte ci fu, ma molti cattolici entrarono nelle file 

dell’antifascismo, assieme a italiani di altre confessioni religiose (protestanti, ebrei) e di altri 

indirizzi politici (socialisti, comunisti). 
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1.2. La Costituzione 

 

Dopo il fascismo, il Concordato (con modifiche accettate di comune accordo dal Vaticano 

e dalla Repubblica italiana) venne riconosciuto dalla Costituzione entrata in vigore nel 1948. 

Ecco il testo dell’articolo 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 

indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni 

del Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. 

A differenza del Concordato del 1929, la Costituzione del 1948 riconobbe tutte le 

confessioni religiose e la libertà di culto: 

 

“Tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i 

propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 

rappresentanze” [Costituzione, art. 8]. 

 

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, 

purché non si tratti di riti contrari al buon costume” [Costituzione, art. 19]. 

 

 

1.3. Il nuovo Concordato (1984) 

 

Nel 1984 venne stipulato un nuovo Concordato tra Stato italiano e Santa Sede. Uno delle 

modificazioni più importanti del nuovo patto fu l’abrogazione del principio della religione 

cattolica come religione ufficiale, in conformità con il dettato costituzionale. Da ciò 

conseguì, tra l’altro, la sostituzione dell’insegnamento religioso nelle scuole, per chi ne 

faccia richiesta, con un’ora di altri insegnamenti. Venne inoltre soppressa la norma che 

impediva agli appartenenti al clero di essere assunti presso gli uffici statali senza il nulla-

osta del vescovo. Il nuovo Concordato non accontentò molti laici, che si aspettavano una 

revisione completa dei Patti Lateranensi (che vennero invece in buona parte confermati) e 

una completa separazione tra Stato e Chiesa. 

 

 

1.4. Chiesa e politica dal 1945 in poi 

 

Gli articoli sopra citati della Costituzione stabilivano fondamentali diritti civili. Ciò non 

significa che il ruolo della Chiesa non abbia provocato, anche nell’Italia repubblicana, altre 

divisioni, soprattutto di ordine politico.   

Fino agli anni Sessanta, fino al Concilio Vaticano II, ma anche dopo fino ai primi anni 

Novanta, infatti, ci furono confusioni tra il compito che doveva essere puramente pastorale 

e un’azione di agitazione politica da parte del clero cattolico, che sostenne un partito italiano 

conservatore, la Democrazia Cristiana (DC), invitando i fedeli a votarlo nel segreto del 

confessionale ed in pubblico dal pulpito.  

Mentre dal Concilio Vaticano II emersero indicazioni più progressiste. Questa nuova 

atmosfera ideologica, assieme all’industrializzazione e secolarizzazione dell’Italia degli anni 
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Sessanta, determinò maggiore autonomia politica dei fedeli e simpatie di parte del clero per 

posizioni di sinistra. Si formarono comunità cattoliche indipendenti, la più nota delle quali 

fu l’organizzazione Cattolici per il Socialismo. Ci fu inoltre un calo di fedeli praticanti, 

accompagnato a una crescita dell’agnosticismo religioso. Parve di essere prossimi a un 

autentico pluralismo ideologico. 

Quanto alla rappresentanza politica di partito dei cattolici, a partire dagli anni Ottanta 

l’elettorato cattolico ha teso a votare secondo scelte personali anziché dettate da un partito 

specifico. Dopo la disintegrazione della DC nel 1992, nacquero vari partiti di ispirazione 

conservatrice cattolica. Vari cattolici votano per il centro-sinistra. 

 

 

1.4. Chiesa e società: le posizioni di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco 

 

Vediamo le posizioni degli ultimi due Pontefici sulla società e politica. 

Giovanni Paolo II (Papa dal 1978 al 2005) rappresentò un pontificato che da un lato si 

mosse sul piano internazionale a favore della pace, della tolleranza interreligiosa e di un 

ambiente favorevole a tutti; e contro il consumismo, il capitalismo più estremo, la fame e la 

povertà; ma sul piano dell’etica manifestò invece tendenze conservatrici, dichiarandosi 

contro aborto, fecondazione artificiale, clonazione, eutanasia, unioni civili e matrimoni 

omosessuali, non ammettendo i cattolici divorziati alla Comunione. 

Benedetto XVI (eletto Papa nel 2005) ha promosso il dialogo interreligioso e ha 

manifestato opposizione alle sperequazioni provocate dalla globalizzazione, dichiarando: 

“non si può dire infatti che la globalizzazione sia sinonimo di ordine mondiale, tutt’altro; 

[…] i conflitti per la supremazia economica e l’accaparramento delle risorse energetiche, 

idriche e delle materie prime rendono difficile il lavoro di quanti, ad ogni livello, si sforzano 

di costruire un mondo giusto e solidale”. Sul piano dell’etica sessuale, si è opposto ai 

“peccati contro la castità” e ha ribadito l’importanza, per i cattolici, di “continenza”, e 

“promozione della fedeltà nel matrimonio”, sostenendo che la finalità del matrimonio tra un 

uomo e una donna è la procreazione ed opponendosi ad “altre unioni”, condannando inoltre 

l’uso della contraccezione anche se utilizzata contro l’AIDS. Ha infine favorito un ritorno 

alla tradizione nella liturgia [Citazioni da discorsi del Papa in questo capoverso tratte da 

Wikipedia]. 

Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio, eletto Papa nel 2013) ha rivelato fin dall’inizio, 

e portato avanti con coerenza, l’intenzione di richiamare la Chiesa al senso di povertà 

originaria, protezione dei deboli e contatto con le persone. Innovazioni anche mediatiche, 

per esempio Bergoglio è su Twitter.  

Le posizioni della Chiesa ufficiale non paiono sempre coincidere coi comportamenti dei 

cattolici italiani, come indica un’inchiesta del 2005, i cui risultati sono riferiti al punti 2 qui 

sotto. 

  

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fecondazione_artificiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Clonazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Eutanasia
http://it.wikipedia.org/wiki/Unioni_civili
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimoni_omosessuali
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimoni_omosessuali


15 

 

 

 

2. INDAGINE EURISPES 2005 SUI CATTOLICI ITALIANI 

    
[Tratta da: http://www.eurispes.it/visualizzaComunicato.asp?val=7] 

 

 

GLI ITALIANI E LA CHIESA: TRA FEDELTÀ E DISOBBEDIENZA 

 

L’87,8% degli italiani si dichiarano cattolici. Un dato in crescita di 8 punti percentuali 

rispetto al sondaggio effettuato dall’Eurispes quindici anni fa. Ma, allo stesso tempo, solo 

un terzo dei credenti è anche “praticante”. 

Questo quanto emerge dall’anticipazione di uno dei sondaggi contenuti all’interno del 

Rapporto Italia 2006, condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 

1.070 intervistati e realizzato nel periodo tra il 22 dicembre 2005 e il 5 gennaio 2006.  

[…] “I dati emersi dall’indagine delineano - dichiara il Prof. Gian Maria Fara - una crisi 

non della religione, ma della religiosità. Per quanto riguarda i cattolici, si profila l’immagine 

di una religione ‘vacillante’, lontana dall’idea di un rilancio religioso autentico, in grado di 

fare del cattolico una forza individuale e collettiva capace di immettere nella società nuovi 

valori e di farli diventare veramente egemoni. 

La realtà è che in Italia, tra la Chiesa cattolica ed i propri fedeli c’è la stessa discontinuità 

che esiste, politicamente parlando, tra paese ufficiale e paese reale: le gerarchie 

ecclesiastiche non sembrano corrispondere, nell’elaborazione dell’indirizzo religioso, alle 

difficoltà e alle istanze dei fedeli cattolici. D’altro canto, la politica attuale (sempre in ritardo 

rispetto al comune sentire, ma fin troppo attenta all’orientamento delle gerarchie 

ecclesiastiche) finge di non vedere la tranquilla indifferenza in cui spesso cade il dettato 

cattolico presso gli stessi credenti, che si dichiarano favorevoli ai Pacs, all’aborto in caso di 

pericolo di vita per la madre, alla fecondazione assistita e all’eucaristia per i divorziati 

risposati. 

E tuttavia sarebbe impossibile parlare di un’Italia laicista o zapaterista e lucidamente 

consapevole della necessità di separare la sfera pubblica da quella confessionale. Questo 

perché, alla luce del percorso storico del popolo italiano, il cattolicesimo sembra 

rappresentare uno dei pochi collettori identitari possibili, a maggior ragione dopo la crisi 

delle ideologie: in questo senso, le radici cattoliche costituiscono per gli italiani una bandiera 

più sentita di quella patria e funzionano come collante culturale, anche se non 

necessariamente religione”.  

Il 79,3% del campione (cattolici e non cattolici) non condivide il fatto che i divorziati e i 

risposati civilmente non possano essere ammessi alla Santa Comunione. In particolare, ben 

il 77,8% degli intervistati cattolici si dichiara poco o per niente d’accordo con il divieto 

dell’eucaristia ai divorziati risposati; dall’altro lato, l’89,9% di coloro che si dichiarano non 

credenti è in disaccordo con questo divieto (il 79,8% per niente e il 10,1% poco). 

Il 65% del campione, inoltre, non ritiene giusto negare l’Eucaristia ai politici che 

sostengono leggi non conformi alla legge di Dio (48,5% per niente e 17,5% poco d’accordo). 

In particolare, il 66% dei cattolici ritiene che non sia giusta questa posizione del Sinodo dei 

Vescovi (per niente e poco accordo rispettivamente nel 48,5% e nel 17,5% dei casi); la pensa 

allo stesso modo il 76% dei non credenti (per niente d’accordo il 66,7% e poco il 9,3%). 

Il 71,1% degli intervistati (cattolici e non cattolici) è favorevole all’introduzione dei Pacs; 

http://www.eurispes.it/visualizzaComunicato.asp?val=7
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scomponendo il dato emerge che si dichiara favorevole il 68,7% dei cattolici interpellati e 

l’88,4% dei non cattolici. 

 Il 38,4% del totale degli intervistati considera la convivenza come un modo per testare il 

rapporto prima del matrimonio; in particolare, la pensa così il 39% dei cattolici e il 34,1% 

dei non cattolici. Il 24,2% degli italiani ritiene invece che la convivenza sia una scelta di vita 

personale (26,3% dei cattolici e 9,3% dei non cattolici), mentre per il 30,4% è una scelta di 

chi non vuole assumersi responsabilità (26,8% dei cattolici e 55,8% dei non cattolici). 

Sul tema dell’aborto l’84,% del campione è favorevole a questa pratica nel caso in cui la 

madre sia in pericolo di vita (83,2% dei cattolici e 89,9% dei non cattolici), il 74,6% in caso 

di gravi anomalie e malformazioni del feto (72,9% dei cattolici e 86,8% dei non cattolici) e 

in caso di violenza sessuale 65,1% (61,9% dei cattolici e 88,4% dei non cattolici). D’altro 

canto, se le motivazioni sono più attinenti alle condizioni economiche o alla volontà della 

madre di non avere figli, le percentuali scendono notevolmente, rispettivamente al 26,4% 

(23% cattolici e 51,2% non cattolici) e al 21,9% (18,6% cattolici e 45% non cattolici). 

La posizione dei cattolici italiani sulla legge sul divorzio, ad oltre trenta anni dal 

referendum, è di una sostanziale, larghissima, condivisione: sono favorevoli, infatti, il 69,1% 

del totale degli  intervistati. Scorporando il dato emerge, in particolare, che il 65,6% dei 

cattolici e il 93,8% dei non cattolici sono  favorevoli al divorzio. 

Oltre la metà del campione intervistato afferma di essere favorevole alla fecondazione 

assistita (62,5%). Più di un cattolico su due (58,7%) si dichiara favorevole, come pure la 

larga maggioranza dei non cattolici (89,9%). 

Il tema dell’eutanasia vede contrario il 44,6% del totale degli intervistati e favorevole, in 

percentuale minore, il 41,9%. Questo tema è decisamente più controverso rispetto a quelli 

analizzati fino ad ora: si dichiara favorevole il 38,1% dei cattolici contro il 48,1% dei 

contrari. Da sottolineare, inoltre, che la quota di indecisi è consistente (13,8%). Per quanto 

riguarda i non cattolici emerge che il 69% si dichiara favorevole all’eutanasia contro il 

18,6%, con una percentuale anche in questo caso elevata di indecisi (12,4%). 

L’identikit del credente. Al crescere dell’età aumenta la percentuale di coloro i quali si 

dichiarano cattolici: se i giovani tra i 18 e i 24 anni credono nel 71,6% dei casi, tra gli 

ultrassesantacinquenni la percentuale raggiunge il 96,2%. In posizione intermedia si 

collocano invece la fascia d’età compresa tra i 25-34 anni con l’83,3%, quella tra i 35 e i 44 

anni (88,2%) e, infine, quella tra i 45 e i 64 anni (89,5%). Rispetto al genere, fra le femmine 

(89,4%) è leggermente più elevata che fra i maschi (86%) la quota di chi si dichiara cattolico. 

La quota più alta dei cattolici si riscontra nelle regioni del Centro (90,5%), la più bassa in 

quelle del Nord-Ovest (86,7%); nessuna area geografica si allontana, però, in modo 

consistente dalla media: infatti i credenti al Sud sono l’87,7%, mentre al Nord-Est e nelle 

Isole si attestato parimenti all’86,9%. In relazione alla formazione, il numero maggiore di 

credenti si riscontra fra chi non ha alcun titolo di studio o possiede la licenza elementare 

(97,2%) e tra coloro i quali sono in possesso della licenza media (93,2%). Al contrario, la 

percentuale dei cattolici si riduce notevolmente tra i diplomati (85,8%) e tra i laureati: circa 

tre intervistati su quattro si dichiarano tali (73,5%). In relazione all’area politica di 

appartenenza, quasi la totalità degli intervistati di destra, il 99%, sono assolutamente 

determinati nel ritenersi cattolici. La percentuale diminuisce, leggermente, tra gli elettori del 

centro-destra (93,1%) e del centro (91,7%) fino a ridursi al 61,7% fra i sostenitori della 

sinistra. 

Credenti, ma poco praticanti. Tra quanti si definiscono cattolici, soltanto il 36,8% 
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adempie al dovere cristiano di andare in Chiesa la domenica o più volte nella stessa 

settimana. 

Le quattro tipologie del cattolico italiano. La prima è quella dei cattolici a corrente 

continua: interessa quel 36,8% “in regola” con il precetto cristiano e che afferma di 

partecipare alla Messa ogni domenica (30,6%) o anche più volte alla settimana (6,2%). Della 

seconda tipologia fanno parte i cattolici a corrente alternata, quelli cioè che si recano in 

Chiesa a domeniche alterne: fa parte di questa categoria il 23,7% del campione. Ci sono poi 

i precettati del Natale e della Pasqua: si tratta di quel 29,8% di intervistati che segue la Messa 

soltanto in occasione delle principali festività religiose, come il Natale o la Pasqua, e le altre 

feste religiose della cristianità. Infine trovano posto i cattolici delle quattro ruote (8,1%), 

quelli cioè che vanno in Chiesa tre volte durante tutta la vita: in occasione del battesimo, del 

matrimonio e del funerale. Con una caratteristica in comune: in tutti e tre i casi vengono 

accompagnati in automobile. 

Contrariamente a quel che si può pensare, i giovani esprimono un forte desiderio di 

religiosità: la percentuale dei ragazzi che affermano di partecipare alla messa domenicale è 

superiore a quella dei soggetti più grandi d’età: si reca alla messa tutte le domeniche il 30,8% 

degli intervistati che hanno tra i 18 e i 24 anni d’età, a fronte del 22,4% e del 28,5% dei 

soggetti intervistati appartenenti rispettivamente alle fascia d’età 25-34 e 35-44 anni. La 

quota più alta (37,7%) dei soggetti che si recano in Chiesa appartiene invece alla fascia d’età 

65 anni ed oltre; essi rientrerebbero inoltre nella fascia dei maggiori frequentatori delle 

messe infrasettimanali (12,3%). La percentuale minore dei soggetti che partecipano alla 

messa tutte le domeniche si registra nella fascia d’età 25-34 anni (22,4%), che invece si reca 

più spesso in Chiesa in occasione delle principali festività religiose (37,1%). 

Il valore della preghiera. Per tre intervistati su quattro (76,2%) la motivazione principale 

che li spinge a recarsi in Chiesa è la preghiera. Il 16,4% del campione, invece, va in Chiesa 

solamente in ossequio alla tradizione familiare e un 14% ne avverte la necessità per trovare 

la “forza” nei momenti più difficili della vita. Molto più basse le percentuali dei credenti che 

frequentano la Chiesa per chiedere una grazia (1,7%), per socializzare (1,8%) o per 

ringraziare di un dono ricevuto da Dio (5,9%). 

Tra le donne (77,4%) il bisogno di preghiera risulta più diffuso che fra i maschi (74,7%); 

questi ultimi manifestano maggiormente un legame con la Chiesa per tradizione familiare 

(18,9% contro il 14,4% del dato femminile). Più degli uomini, le donne avvertono la 

necessità di recarsi in Chiesa per trovare la “forza” nei momenti dolorosi (16,1% a fronte 

dell’11,5%) e per ringraziare di un dono ricevuto (7,4% contro il 4,1% dei maschi). Al 

contrario, gli uomini vi si recano più spesso per chiedere una grazia (2,3% vs 1,3%) e per 

socializzare (2,8% vs 1,1%). 

I sacramenti più “sentiti” dai cattolici sono quelli del battesimo abbastanza (27%) e molto 

(59,8%) importante complessivamente per l’86,8% del campione e quello del matrimonio 

per l’85,3% degli intervistati (abbastanza e molto importante rispettivamente per il 23,7% e 

il 61,6% di essi). Seguono i sacramenti dell’Eucaristia (abbastanza e molto importante 

rispettivamente per il 28,5% e il 53,2%) e della Cresima (abbastanza e molto importante 

rispettivamente per il 30% e il 48,3%). Alla confessione viene attribuito un livello di 

importanza decisamente inferiore rispetto agli altri sacramenti (abbastanza e molto 

importante rispettivamente per il 25,6% ed il 39,4% del campione). 

Un’altra incongruenza emersa dal sondaggio è che solo il 54,3% degli intervistati 

(cattolici e non cattolici) afferma di credere nei miracoli, in particolare sono assolutamente 
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increduli il 37,2% degli intervistati. Tra coloro che hanno dichiarato di non credere ai 

miracoli, quasi uno su due (48,9%) giustifica il proprio scetticismo affermando che si tratta 

di eventi naturali, che non hanno ancora trovato una spiegazione scientifica. Il 28,8% invece 

nega qualsiasi forma di fenomeno sovrannaturale; in particolare il 18,6% li considera 

semplici suggestioni ed il restante 9,6% risponde che gli eventi sovrannaturali non esistono. 

Molto alta la percentuale (20,7%) del campione che non ha saputo fornire una risposta a 

riguardo o non ha voluto rispondere (1,6%). 

Interessante anche il dato riferito a coloro che non si dichiarano cattolici, ma che nel 

16,3% dei casi afferma di credere ai miracoli e nell’81,4% di non crederci. Allo stesso modo, 

è interessante rilevare che il 31,1% di coloro che si dichiarano cattolici non crede ai miracoli 

e solo il 59,5%, invece, ci crede. 

Dal sondaggio emerge una opinione pubblica (cattolici e non cattolici) che si può definire 

dei due mezzi: da una parte si schierano quelli che vorrebbero che la Chiesa non interferisse 

più del dovuto sulle problematiche etiche (42,5%), dall’altra c’è una opinione pubblica 

(41,6%) che considera opportuna la presenza della Chiesa su queste problematiche. Solo una 

esigua minoranza (9,9%), invece, richiede un intervento maggiore dell’istituzione 

ecclesiastica. Per quel che riguarda l’appartenenza politica degli intervistati, la maggior parte 

degli elettori di sinistra (71,1%) e di centro-sinistra (50%) ritiene che la Chiesa intervenga 

più del consentito sulle questioni etiche, mentre fra i sostenitori di centro e centro-destra 

sono particolarmente numerosi coloro che considerano “nella giusta misura” l’intervento 

dell’istituzione ecclesiastica su tali problemi (rispettivamente il 66,7% e il 48,6%). 

Anche nel giudizio sugli interventi della Chiesa rispetto ai temi socio-politici i cittadini 

si dividono in due grossi schieramenti: mentre per il 44,6% degli intervistati la Chiesa 

interviene più del dovuto sulle questioni socio-politiche, per il 48,8% l’ingerenza è 

opportuna (37,6%) se non addirittura inferiore (11,2%). Più polemici degli elettori di sinistra: 

nel 68% dei casi affermano infatti che la Chiesa interviene più del dovuto sulle questioni 

socio-politiche; nel centro-sinistra la percentuale scende al 48,6%, nella destra al 42,9%, nel 

centro-destra al 34% e tra i sostenitori del centro al 31,3%. Gli elettori di centro si 

confermano i più moderati degli interpellati: infatti il 64,6% di essi afferma che la Chiesa 

interviene nella giusta misura sulle questioni politico-sociali. La pensano allo stesso modo 

il 48,4% degli intervistati di destra e il 47,2% degli elettori del centro-destra. Le percentuali 

si riducono visibilmente tra coloro che si sentono rappresentati rispettivamente dalla sinistra 

(24,2%) e dal centro-sinistra (36%). 

Chiesa e società. L’opinione sull’adeguatezza dell’insegnamento cattolico ai bisogni della 

società odierna divide, ancora una volta, il campione (cattolici e non cattolici) a metà: il 48% 

lo definisce per niente (14,6%) o poco (33,4%) idoneo ad affrontare i problemi della realtà 

contemporanea, contro il 49% che si ritiene abbastanza (40,8%) o molto (8,2%) soddisfatto. 

Il 45,7% del totale attribuisce alla Chiesa una funzione essenzialmente evangelizzatrice. 

Una percentuale inferiore a quella di 15 anni fa, quando in un sondaggio Eurispes il 54% 

degli intervistati si pronunciava sullo stesso argomento. Invece, il 22,1%, sostiene che la 

Chiesa deve aiutare i poveri ed i bisognosi, mentre il 16,6% ritiene indispensabile e urgente 

che educhi i giovani, esprimendo così un’esigenza maggiormente sentita rispetto a quanto 

dichiarato nel sondaggio Eurispes del 1991, in cui soltanto il 6,3% riteneva l’educazione dei 

giovani il compito principale della Chiesa. Un’esigua minoranza ritiene che il compito 

principale della Chiesa sia quello di svolgere un magistero morale (8,5%) e di combattere le 

ingiustizie (5,1%). 
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Inoltre, il 68,2% del totale del campione si dichiara favorevole alla presenza degli 

operatori dei movimenti per la vita nei consultori. Poco più della metà del campione (51,7%) 

ha espresso parere favorevole sul riconoscimento delle coppie di fatto da parte della Chiesa 

cattolica. Significativa la percentuale dei consensi riguardo la possibilità per le donne di 

poter celebrare la Messa: nel complesso favorevole a questa eventualità il 50,7% degli 

intervistati. 

Su queste tematiche i cattolici si mostrano più conservatori rispetto agli intervistati non 

credenti. Infatti sul riconoscimento delle coppie di fatto da parte della Chiesa, si dichiara 

abbastanza (23,7%) e molto (25,1%) d’accordo il 48,8% dei credenti, contro il 72,1% dei 

non credenti. Sulla possibilità per le donne di poter celebrare messa, è abbastanza (28,2%) e 

molto (19,9%) d’accordo il 48,1% dei cattolici, a fronte del 69,8% degli intervistati non 

cattolici. L’introduzione degli operatori dei movimenti per la vita nei consultori ottiene 

invece il placet maggiore dei cattolici: abbastanza (40,6%) e molto (31,2%) importante nel 

71,8% dei casi, mentre solo il 41,9% dei non credenti esprime il proprio consenso. 

L’80,3% degli italiani (cattolici e non cattolici) non sposterebbe il crocifisso dalle scuole 

o dalle istituzioni statali. Più empatico l’atteggiamento dell’8,5% del campione che sostiene 

che il crocifisso vada esposto, a patto che non urti la sensibilità di altre fedi. Decisamente 

inferiori le percentuali di coloro che ritengono ingiusto esporre il crocifisso perché ciò 

limiterebbe la libertà di culto delle altre religioni (5,3%) o comunque non rispetterebbe le 

altre confessioni religiose (5,2%). 

Chiesa e fisco. La maggioranza degli intervistati (63,9%) reputa ingiusto il decreto fiscale 

collegato alla Finanziaria che esonera la Chiesa e le altre confessioni religiose riconosciute 

dallo Stato dal versamento dell’imposta comunale su tutti gli immobili, anche ad uso 

commerciale; si dichiara favorevole solo un soggetto su quattro (24,9%). Più critici gli 

elettori di sinistra che nell’80,5% dei casi di non condividono il provvedimento; nel centro-

destra (36,1%) e a destra (30,8%) sono più numerosi quelli che lo ritengono giusto. 

Tre intervistati su quattro circa (73,6%) ritengono giusto l’otto per mille come forma di 

finanziamento, contro il 23% che la pensa diversamente. 

 

 

3. AGGIORNAMENTO 2014 

    

[Tratto da: http://www.doxa.it/news/religiosita-e-ateismo-in-italia-nel-2014/] 

 

 

Secondo un’inchiesta Doxa del 2014, Si definiscono credenti cattolici 3/4 degli italiani, a 

cui si aggiungono un 10% di credenti senza riferimenti religiosi e un 5% di credenti in altra 

religione. Il rimanente 10% si distribuisce in parti uguali tra i gruppi degli agnostici e degli 

atei (5% ciascuno). Un quarto degli italiani non è dunque cattolico, un quinto non è religioso, 

un decimo non è credente. 

L’analisi per genere, età ed area geografica ha mostrato due Italie: se i credenti cattolici 

sono più diffusi tra le donne, nella fascia d’età più matura e nelle regioni del sud, gli altri 

(credenti e non) sono invece più presenti tra gli uomini, nella fascia d’età più giovane e nelle 

regioni del nord. Una tendenza più accentuata tra atei e agnostici, che si caratterizzano anche 

per una presenza significativamente maggiore nella classe sociale superiore. 
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Ne emerge un panorama sfaccettato e in evoluzione, che trova ulteriore conferma nella 

pluralità di atteggiamenti dei credenti cattolici. Il 62% dei credenti cattolici si definisce 

(decisamente o piuttosto) praticante, pari al 46 % della popolazione totale di 15 anni ed oltre. 
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7. 

 

 

SONGS AS A WAY OF REFLECTING SOCIETY  

AND AS A VARIETY OF POETRY 
 

 

 

 

 

7.1 

 

GENERAL ASPECTS 
 

 

- CHE COS’È LA POESIA?  
 

• Poesia e prosa 

• La poetica 

• Il metro 

• Il lessico 

• La metafora 

• Lirismo e narratività 

 

 

 LA POESIA ITALIANA DAGLI ANNI SESSANTA IN POI 
 

• La società industriale: riflesso sui linguaggi: la neoavanguardia 

• Gli anni Ottanta e il ritorno alle forme tradizionali; neoromanticismo e 

mitomodernismo; ritorno rettificato delle avanguardie col Gruppo 93. 

• Alcuni poeti degli ultimi decenni: Anedda, Bertolucci, Caproni, Cavalli, 

Conte, De Signoribus, Fortini, Giudici, Lamarque, Luzi, Magrelli, Merini, Orelli, 

Raboni, Rosselli, Roversi, Ruffato, Sanguineti, Sereni, Valduga 

 

 

- LA POESIA E LA SOCIETÀ DI MASSA 
 

• La società di massa contemporanea e le modifiche della letterarietà 

tradizionale 

• Il postmoderno 

• Highbrow e lowbrow 
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• La cultura pop 

• Poesia e visività 

• Poesia e musica 

• Poesia su Internet 

• Poesia e commercializzazione (poesia e pubblicità, ecc.) 

• Individuo e movimenti 

 

 

- LA CANZONE D’AUTORE ITALIANA 
 

• Che cos’è un cantautore.    

 Qualche esempio: 

• La “scuola ligure” degli anni Sessanta/Settanta: Fabrizio De André e Gino 

Paoli. 

• La canzon e politica degli anni Settanta: Ivan della Mea e Paolo Pietarngeli. 

• Gli anni Settanta e Ottanta: Francesco de Gregori e Ivano Fossati. 

• Le cantanti: Caterina Bueno, Fiorella Mannoia. 

   

 
 

7.2 

 

IVANO FOSSATI 

 
9.2.1. FOSSATI’S BIOGRAPHY 

 

Il cantautore Ivano Fossati è nato a Genova nel 1951. Opera nel campo musicale fin dagli 

anni Sessanta. Oltre a canzoni di critica sociale ha scritto e cantato testi che hanno 

partecipato, talora vinto, il Festival di Sanremo. Nota la sua collaborazione con la cantante 

Mia Martini. Suoi testi sono stati eseguiti anche da altre cantanti celebri, in particolare Mina, 

Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia. Ha collaborato con Fabrizio de André alla composizione 

e scrittura di vari motivi. Più caratterizzata in senso pop la sua produzione musicale negli 

anni Sessanta e Settanta, dagli anni Ottanta i testi si sono affinati poeticamente e l’impianto 

musicale di è modificato con influssi di musica world e jazz e la costruzione di uno stile più 

personale. 

 

Tra i suoi dischi:  

 

1979 - La mia banda suona il rock (RCA Italiana, PL 31471) 

1981 - Panama e dintorni (RCA Italiana, PL 31570) 

1983 - Le città di frontiera (CBS, 25430) 

1988 - La pianta del tè (CBS, 460664 1) 

1990 - Discanto (CBS) 

1992 - Lindbergh - Lettere da sopra la pioggia; Dal Vivo, Vol. 1 e 2 

http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/La_mia_banda_suona_il_rock
http://it.wikipedia.org/wiki/RCA_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/Panama_e_dintorni
http://it.wikipedia.org/wiki/RCA_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
http://it.wikipedia.org/wiki/Le_citt%C3%A0_di_frontiera
http://it.wikipedia.org/wiki/CBS_(casa_discografica)
http://it.wikipedia.org/wiki/1988
http://it.wikipedia.org/wiki/La_pianta_del_t%C3%A8
http://it.wikipedia.org/wiki/CBS_(casa_discografica)
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Discanto_(album)
http://it.wikipedia.org/wiki/CBS_(casa_discografica)
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Lindbergh
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1996 - Macramè 

2000 - La disciplina della Terra 

2001 - Concerto in versi (Torino, Einaudi) 

2004 - Dal vivo - Vol. 3 

2006 - L’arcangelo 

2006 - Ho sognato una strada (raccolta di tre CD) 

2008 - Musica moderna 
  

(Voci tratte dall’elenco wikimediafoundation.org) 

 

Ha scritto racconti (Il giullare, Roma, Stampa alternativa, Serie Millelire, 1991) e volumi 

autobiografici (Carte da decifrare, a cura di Pietro Cheli, Torino, Einaudi, 2001; Il volatore, 

Milano, Giunti, 2006).  

Ha composto musica e testo dell’Amore trasparente, colonna sonora del film Caos calmo, 

diretto da Nanni Moretti e tratto da un romanzo di Sandro Veronesi.  

Il sito ufficiale di Fossati è http://www.ivanofossati.it/. Notizie anche al sito 

http://www.ivanofossati.net/.  

L’elenco dei testi di Fossati, compresi quelli copiati alle pagine seguenti, è a 

http://wikitesti.com/index.php/Categoria:Ivano_Fossati. 

Vari video di canzoni di Fossati sono a http://www.youtube.com/user/OrlandoPelerin. 

entrate in questo sito, cliccate su Playlist. Lì cliccate su Pelerin’s Fossati, quindi sui singoli 

video ivi contenuti. 

Su Fossati, tra gli altri, cfr. Paolo Jachia, Una vita controvento, Pieve al Toppo (Civitella 

in Val di Chiana, Arezzo), Zona, 2004. 

 

 

7.2.2. LYRICS OF SOME OF  FOSSATI’S SONGS 

 

1. MIO FRATELLO CHE GUARDI IL MONDO 

 

Mio fratello che guardi il mondo 

e il mondo non somiglia a te. 

Mio fratello che guardi il cielo 

e il cielo non ti guarda. 

Se c’è una strada sotto il mare 

prima o poi ci troverà. 

Se non c’è strada dentro il cuore degli altri 

prima o poi si traccerà. 

Sono nato e ho lavorato in ogni paese 

e ho difeso con fatica la mia dignità 

sono nato e sono morto in ogni paese  

e ho cammiato su ogni strada del mondo che vedi. 

Mio fratello che guardi il mondo 

e il mondo non somiglia a te 

mio fratello che guardi il cielo 

e il cielo non ti guarda. 

Se c’è una strada sotto il mare 

http://it.wikipedia.org/wiki/1996
http://it.wikipedia.org/wiki/Macram%C3%A8_(album)
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/La_disciplina_della_Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Concerto_in_versi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Dal_vivo_-_Vol.3
http://it.wikipedia.org/wiki/2006
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27arcangelo_(album)
http://it.wikipedia.org/wiki/2006
http://it.wikipedia.org/wiki/Ho_sognato_una_strada
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Musica_moderna_(album)
http://www.ivanofossati.it/
http://www.ivanofossati.net/
http://wikitesti.com/index.php/Categoria:Ivano_Fossati
http://www.youtube.com/user/OrlandoPelerin
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prima o poi ci troverà 

se non c’è strada dentro il cuore degli altri 

prima o poi si traccerà. 

 

 

 

2. LA PIANTA DEL TÈ 

 

Come cambia le cose 

la luce della luna 

come cambia i colori qui 

la luce della luna 

come ci rende solitari e ci tocca 

come ci impastano la bocca 

queste piste di polvere 

per vent’anni o per cento 

e come cambia poco una sola voce 

nel coro del vento 

ci si inginocchia su questo 

sagrato immenso 

dell’altipiano barocco d’oriente 

per orizzonte stelle basse 

per orizzonte stelle basse 

oppure niente. 

 

E non è rosa che cerchiamo non è rosa 

e non è rosa o denaro, non è rosa 

e non è amore o fortuna 

non è amore 

che la fortuna è appesa al cielo 

e non è amore 

 

Chi si guarda nel cuore 

sa bene quello che vuole 

e prende quello che c’è 

 

Ha ben piccole foglie 

ha ben piccole foglie 

ha ben piccole foglie 

la pianta del tè. 

 

 

 

3. I TRENI A VAPORE 
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Io la sera mi addormento  

e qualche volta sogno perché voglio sognare  

e nel sogno stringo i pugni  

tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare.  

 

Qualche volta sono gli alberi d’Africa a chiamare  

altre notti sono vele piegate a navigare.  

Sono uomini e donne piroscafi e bandiere  

viaggiatori viaggianti da salvare.  

Delle città importanti mi ricordo Milano  

livida e sprofondata per sua stessa mano.  

 

E se l’amore che avevo  

non sa più il mio nome.  

E se l’amore che avevo  

non sa più il mio nome.  

 

Come i treni a vapore  

come i treni a vapore  

di stazione in stazione  

di porta in porta  

e di pioggia in pioggia  

di dolore in dolore  

il dolore passerà.  

Come i treni a vapore  

come i treni a vapore  

il dolore passerà.  

 

Io la sera mi addormento  

e qualche volta sogno perché so sognare  

e mi sogno i tamburi della banda che passa  

o che dovrà passare.  

 

Mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani  

i ragazzi della scuola che partono  

già domani.  

 

Mi sogno i sognatori che aspettano la primavera  

o qualche altra primavera da aspettare ancora  

fra un bicchiere di neve  

e un caffè come si deve  

quest’inverno passerà.  

 

E se l’amore che avevo  

non sa più il mio nome.  

E se l’amore che avevo  
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non sa più il mio nome.  

 

Come i treni a vapore  

come i treni a vapore  

di stazione in stazione  

e di porta in porta  

e di pioggia in pioggia  

di dolore in dolore  

il dolore passerà. 

 

 

 

4. L’AMORE CON L’AMORE SI PAGA 

 

L’amore con l’amore si paga 

L’amore con l’amore si paga 

L’amore con l’amore si paga 

L’amore con l’amore 

Ho lacrime da donna 

cosmetiche e severe 

e lacrime da uomo 

profonde e non meno sincere 

E continuo a bussare alla porta di Dio 

E continuo a bussare alla porta di Dio 

a passo di cane alla porta di Dio 

a passo di cane alla porta di Dio 

 

Chi non ha scarpe non ha ragione mai 

chi non ha scarpe non ha padroni rispondo io 

chi non ha scarpe non ha scarpe allora 

chi non ha scarpe non ha scarpe 

Vengo a vedere per l’ultima volta il mio grande amore 

vengo a trovare per l’ultima volta il mio compositore 

cuore di latta che non hai fatto che guai 

cuore meschino che non hai fatto che guai 

Col mio sguardo diritto 

e i miei occhi speciali 

come una vedova di vent’anni che vuol sapere 

una puttana di trent’anni che vuole vedere 

all’estremo limite del vero 

all’estremo limite del vero c’È 

 

Che l’amore con l’amore si paga 

che l’amore con l’amore si paga 

l’amore con l’amore si paga 

l’amore con l’amore 
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O capitano mio capitano 

anche se il viaggio È finito 

sento ancora tempesta annunciare 

e le donne esultare 

le campane suonare 

e altre inutili parole d’amore 

O capitano mio capitano 

È che non posso lasciare 

che nemmeno un sogno scivoli via 

sotto nuove bandiere 

ancora giorni e sere 

per il tempo che ha l’anima mia 

e per me 

Orecchie d’asino 

in questo entroterra umido 

vince chi dimentica 

vince chi dimentica 

L’innamorato perpetuo 

scrive la sua ultima lettera alla luna 

dall’orizzonte degli eventi 

fa l’elogio del peccato e del peccatore 

quante inutili parole d’amore 

quante inutili parole 

quante inutili parole d’amore 

quante inutili parole 

E l’amore con l’amore si paga 

e l’amore con l’amore si paga 

l’amore con l’amore si paga 

l’amore con l’amore 

Ho lacrime da donna 

cosmetiche e severe 

e lacrime da uomo 

d’amore, direi 

l’amore con l’amore si paga 

l’amore con l’amore si paga 

Io continuo a bussare alla porta di Dio 

e continuo a bussare alla porta di Dio. 

 

 

 

5. SIGONELLA 

 

Mi piacciono tanto gli aeroplani 

quando alzano il muso da terra 

non mi hanno mai fatto paura 
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solo certe ali nere 

di certe macchine per la guerra 

mi fanno chiudere ancora gli occhi 

e ancora il cuore. 

 

Senti cosa ti dico amore 

che non c’è profumo di melograno 

e non c’è arancio che sia veramente in fiore 

che tutta l’isola è un vulcano 

dove non passa la paura 

come da noi cambia una stagione. 

 

Qui passano gli aeroplani 

è di notte che li senti 

quando non puoi dormire 

qui se accendessero le luci 

e riabbassassero le luci 

ci troverebbero tutti in piedi 

con gli occhi aperti qui. 

 

Qui se si alzassero gli orizzonti 

e riabbassassero gli orizzonti 

ci troverebbero a pregare 

se si alzasse la speranza 

che come gli aeroplani può volare 

se questa terra smettesse di tremare. 

 

Perché trema l’aria come tremo io 

tremano i vetri in camera mia 

tremano le parole della mia povera calligrafia 

se si alzasse la speranza 

che come tutti quanti può volare 

se questa terra smettesse di affondare. 

 

Senti cosa ti dico amore 

che non c’è profumo di melograno 

e non c’è arancio che sia veramente in fiore. 

 

 

 

6. LABILE 

 

Scivolo come le nuvole di notte 

e sto contento 

amore che t’avevo caricato 

nel mio sangue 
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non ti ci vedo, non ti ci sento 

passo sul ciglio del mondo 

disattento 

dal lato occidentale delle cose 

m’incanto, mi disincanto 

scivolo come le acque delle regioni 

senza vento 

quanto amore andò sprecato 

amando - disanimando 

ti ricorderai di me? 

ti ricorderai? 

Labile 

Comprendo appena la ragione stessa 

del mio canto 

e cerco un confessore ideale, sì 

un’alleanza, un controcanto 

inseguo qualcosa che migliori 

profondamente 

la Storia è inabitabile 

è labile 

e il suo tempo non vale niente 

mi dicono che Dio esiste 

ma si accontenta 

di camere doppie con la vista siderale 

mentre qui da noi 

piove sempre 

si ricorderà di me? 

si ricorderà 

Labile. 

 

Meno che umano 

sto fra le gambe del mondo 

lubrificato - facile 

con la faccia di terra 

e di gesso 

maledetto tirassegno futile 

accoltellato alle radici 

gonfio di canto come una tromba 

suonata da un dio 

senza note di passaggio 

solo un vortice tardo - barbarico. 

 

Ho sognato una vita 

di stagioni sicure 

ero il padre e la madre 

di azioni del caso e dell’orgoglio. 
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7. UNA NOTTE IN ITALIA 

 

Scivolo come le nuvole di notte 

e sto contento 

amore che t’avevo caricato 

nel mio sangue 

non ti ci vedo, non ti ci sento 

passo sul ciglio del mondo 

disattento 

dal lato occidentale delle cose 

m’incanto, mi disincanto 

scivolo come le acque delle regioni 

senza vento 

quanto amore andò sprecato 

amando - disanimando 

ti ricorderai di me? 

ti ricorderai? 

Labile 

Comprendo appena la ragione stessa 

del mio canto 

e cerco un confessore ideale, sì 

un’alleanza, un controcanto 

inseguo qualcosa che migliori 

profondamente 

la Storia è inabitabile 

è labile 

e il suo tempo non vale niente 

mi dicono che Dio esiste 

ma si accontenta 

di camere doppie con la vista siderale 

mentre qui da noi 

piove sempre 

si ricorderà di me? 

si ricorderà 

Labile. 

 

Meno che umano 

sto fra le gambe del mondo 

lubrificato - facile 

con la faccia di terra 

e di gesso 

maledetto tirassegno futile 

accoltellato alle radici 
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gonfio di canto come una tromba 

suonata da un dio 

senza note di passaggio 

solo un vortice tardo - barbarico. 

 

Ho sognato una vita 

di stagioni sicure 

ero il padre e la madre 

di azioni del caso e dell’orgoglio. 

 

 

 

8. PASSA LENTO 

 

Come posso dire 

come passa il tempo 

come posso dire 

come passa lento 

mani e faccia da uomo 

fanno poca pena 

ma le nostre intelligenze 

da cani alla catena 

è così che si ripensa 

a tutto l’amore detto 

è così che si ripensa 

a tutto l’amore scritto 

che era acqua da bere, fuoco 

sete da morire 

ma come passa il tempo 

non sappiamo dire. 

 

È che in questo deserto 

a tutti piace naufragare 

vivi e fortunati di poterne 

respirare 

così non rimane che lasciarsi dire 

cosa fare 

così non rimane che lasciarsi 

ancora abbracciare 

come posso dire 

come passa il tempo 

come posso dire 

come passa lento 

 

Signore di questo porto 

vedi mi avvicino anch’io 
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vele ancora tese 

bandiera genovese 

sono io. 

 

 

7.2.3. NOTES ON FOSSATI’S “LA PIANTA DEL TÈ” 

 

● The reference to the moon in “Le foglie del tè” makes reference to Leopardi in a loose 

manner. 

 

● Fossati’s language in “Le foglie del tè” is easy in sheer terms of vocabulary but it is 

also rather allusive in its phrasing and metaphors. In this respect, he would seem to contradict 

some aspects of the genre within which his writing takes place – pop music. Fossati attaches 

cultural significance to his work by using an allusive language which is normally more 

typical in poetry than in pop songs. All of this takes place against the background of late 

modern reformulation of literary genres whereby they are no longer ‘pure’, on the contrary 

they have become hybridized. 

 

● Fossati, due to his popularity, when he writes a text and puts music to it (or viceversa 

puts lyrics to the music), is not merely creating a cultural work but also making a commercial 

product. Even though it might not be the author’s intention to launch it as a commercial 

object, the problem is that it is objectively so. In this respect, parallel to the above 

connotations, Fossati’s songs belong both in the culture of poetry and in the market of pop 

commodities, a strange cohabitation which can hardly be avoided in the late modern 

consumerist society. 

 

● Fossati’s literariness is not only derived by the words he writes but by the music. These 

two dimensions are inseparable. 

 

● Due to its specific literariness based on language and music, to a text which is oblique 

in meaning and therefore encourages the listener to think rather than simply enjoy a fluent 

song in distraction, and to the strong presence of symbols (“le foglie del tè”, the “luna”), 

what reasons would prevent to see Fossati as a poet? 

 

● An yet, in what ways are Fossati and Dante different? This paradoxical question is 

intended to raise questions on what constitutes literary greatness and literariness altogether. 

Consider factors such as position within the literary canon; ways of innovating the tradition; 

depth of thought included in the text; attitudes towards the reader; levels of complexity. 

 
● There have been a number of interactions between popular and literary works which 

have changed to an extent the perception of literariness. 

 

● Among recent reflections of how literature can use popular culture see in particular Wu 

Ming, New Italian epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 

2009 (this can be downloaded from http:// www.carmillaonline. com/archives/ 

2008/04/002612. html). They are a group of writers who write collectively, and author their 
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work, under the name “Wu Ming”.1 They state that their “immaginario” is “multimediale”,2 

and hybridization of genres is a recurrent procedure used by contemporary writers. 

According to Wu Ming, writers should use “tutto quanto pensano sia giusto e serio 

utilizzare”,3 including materials from tv serials, graphic novels, blogs, newspapers and so 

on. Wu Ming notice that in recent years narrative procedures in works as produced for tv or 

other media are in fact complex. They propose that literature adopts this type of complexity 

while remaining easy to read. The problem with contemporary tv and cinema stories, 

according to these authors, is not their form but rather their ideologies which convey violence 

and other negative values. Wu Ming suggest that progressive ideas can be expressed through 

strategies that are normally used in commercial narratives: 

 

“Molte narrazioni tipiche della cultura popolare sono state […] studiate per 

rincretinire le persone. […].  

Stephen Johnson ha dedicato un intero libro a confutare l’idea che le storie 

raccontate attraverso la televisione […] siano stupide e destinate a peggiorare.4 I loro 

intrecci narrativi, al contrario, sono sempre più intelligenti, nel senso che m mettono 

alla prova le nostre capacità cognitive. Quando si tratta di ascoltare, guardare, giocare 

una storia, il pubblico preferisce la complessità agli sviluppi semplici e lineari. 

[…] Questa è senz’altro una buona notizia, ma non tocca il problema dei contenuti. 

Un telefilm può essere molto complesso e allo stesso tempo legittimare la tortura, 

l’abuso di psicofarmaci e l’odio razziale”.5 

 

● On the terrain of Italian pop music, a process of literaturisation (so to speak) has been 

noted  by Giuseppe Antonelli, L’italiano nella società della comunicazione.6 He observes 

that some cantautori in the last two decades have used more complex syntax, alliteration, 

complex rhymes, words which tend to be rather harsh and long, concepts and philosophical 

ideas, imagery, and stories. He quotes a few of the contemporary pop singers, and among 

them Carmen Consoli (whose songs are easily found in Internet, e.g. see 

http://www.youtube.com/watch?v=hN94bBm9Q-c). 

 

● Fossati’s own texts would seem to comply with Antonelli’s observations. In addition 

onn may consider what is probably their prevalent feature, i.e. allusive imagery, metaphors, 

abstract concepts, associations of images which progress on to tell a story. These are all 

features of poetry, and his texts can certainly be considered poetical. 

   

 
 

                                                 
1 Their internet site is http://www.wumingfoundation.com/english/englishmenu.htm. 
2 New Italian epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 2009, p. 20 (una 

versione questo saggio è scaricabile in rete da  http:// www.carmillaonline. com/archives/ 2008/04/002612. 

html). 
3 Ibidem, p. 23. 
4 S. Johnson, Everything Bad Is Good for You: How Today’s Popular Culture Is Actually Making Us 

Starter, London, Penguin, 2006. 
5 New Italian epic, cit., p. 137. 
6 Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 125-31. 

http://www.wumingfoundation.com/english/englishmenu.htm
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7.3 

 

REFERENCE READING 
 

 

Some entries are under “Ivano Fossati” in Internet. Fossati also has his own “Official 

Site”, easily found via Google. It is better to orient your Google search in Italian rather than 

in English on order to have more results.  

 

Also consider the following: 

 

• P. Meysel, The Myth of Popular Culture: From Dante to Dylan, Blackwell, 2010;  

• ‘The Question of Literary Value’, ‘The Canon and its Other’, and ‘High 

Culture/Popular Culture’ in A. Easthope, Literary into Cultural Studies, London 

and New York, Routledge, 1991, pp. 43-103;  

• T.W. Adorno, Studies in Philosophy and Social Science, New York, Institute of 

Social Research, 1941, IX, pp. 17-48 (partly online at http:// www.icce.rug.nl/ 

~soundscapes/ DATABASES/SWA/ On_popular_ music_1.shtml);  

• E. Berselli, Canzoni, storie dell’Italia leggera, Il Mulino, Bologna, 1999; a long 

bibliography of works on Italian pop and rock music is D. Misale’s, at 

http://www.tesionline.it/__PDF/17302/17302b.pdf. 

 

 

 

  

http://www.icce.rug.nl/
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8. 

 

 

APPENDIX: SOCIAL CLASSES  

IN ITALY 1951 TO 1993 

 

 

 
 

 

 
[From: Paolo Sylos Labini, La crisi italiana, http://www.crs4.it/~riccardo/Letteratura/LaCrisi/LaCrisi.html] 

 

 

a) % employed in various economic sectors 

      1951 1971 1983 1993  

1. Agricoltura     43 18 13 9  

2. Industria e artigianato   35 42 35 32  

3. Servizi     15 30 36 41  

4. Pubblica amministrazione   7 10 16 18  

 

 

b) % belonging in various social classes 

 

      1951 1971 1983 1993  

1. «Borghesia»     2 3 3 3  

 

2. Classi medie urbane    26 38 46 52  

di cui:  

impiegati privati     5 9 10 11  

impiegati pubblici     8 11 16 18  

artigiani      5 5 6 6  

commercianti      6 8 9 11  

 

3. Contadini proprietari   31 12 8 6  

 

4. Classe operaia    41 47 43 39  

di cui:  

salariati agricoli     12 6 4 3  

operai dell'industria     23 31 28 25  

commercio, trasporti e    6 10 11 11  

servizi  

 


