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IL REPORTAGE. L'isola stretta nella morsa di indipendentismo e miseria 
Attentati e scioperi a ripetizione, turismo a rischio 

• AJACCIO. Sorseggi un bianco 
ben freddo che rllascia unlieve 
serrlore di miito, guard! a sinistra le 
sonruose montagne deil'intemo 
ancora spruzzate di neve, poi con. 
Mmplt davanli a te il mare verdeaz-
zuiro che pare una Mo delle Mai-
dive e infine bulti I'occhio nella cu-
clna ddla trattoria accaruo, dove 
una corpulenta signcra di bianco 
vestila depone in pattella una per 
una eerie trigliette che cominciano 
a sfrigolare come dessero un con
certo, Sorseggi. osservi, annus! e 
pensi -die postod'incanto. I turistl 
sono ancora lonlanl (cominceran-
no ad appiodare a Pasqua) e 
Ajaccio, die nella parte vecchia 
sembra ancora un angolo di Ca-
mogN o di Corfu o di Dubrovnik 
(quella nuova e una bruttuia di cu-
btcemenilflcati), svolge pigramen-
te le sue occupazioni di mezza 
mattlna. E' aH'ancora nel porto ('ul
timo gtoiello deJIa flotta isotana, 
I'enorme e modemisslmo leny che 
porta il nome dl Danielle Casano
va, che fu comunlsta e resistente e 
che morl in un lager nazista. II iral-
tico aereo non produce ancora 
I'incessajite ronzto estivo. Quelto 
citradino fluisce ordinate. (atto sal
vo qualche giovanotto che sgom-
ma in molo senza casco In testa- a 
Parigi non farebbe cento metri. qui 
i aendarml ffngono di non vederlo, 
Nelle taverne del porto si gjoca a 
carte e si beve pasrjs. la brejza 
scompiglla le palme e al mercato 
In piazza i banchi rigurgitano dl 
coppe, bnze. salami di asino. sal-
sfcee di capra, tormaggi stagionatl 
e baraltolinl di prorumatissimo 
mtele. Mllllaco. TVoppo tdilltaco. 

E infaltl rivolti la cartolina. scavi 
un po' dietro la facclata e tl accoigi 
subito cbn il cllma generals non e 
imonato al trionio geofislco e me-
teorologico che ti ciiconda. Non * 
lanto I'eco (telle 35 bombe che so
lo due giomi fa hanno squassato, 
per I'ennesima votta, la none cor-
sa. Sono andati In briciole uffici 
delle rmposte e delle dogane, servi-
zi postall. centri delta prcdezione 
sociale. I simboll dello Stalo, al so-
IMo. A sconcertaril sono piuHosto II 
tono f i gesH del tuoi interlocutor*' 
parole stanche pervase daH'impo-
tenza, allargar di braccia. pessimi-
smo dlffuso. deluslone e dlsinean-
lo. Non una traccla di oltimismo, 
una luce che illumini una prospet-
tlva comune. un desllno politico, 
una soildarfeta di popolo. Mugu-
gnoe protesta. ma ognun perse. 

Sol corao Napoteone, davanli al
ia prefetlura, i dipendenii pubblicl 
ceiebrano con mortarettt e lischiet-
t> U loro iMeslmo glomo di sciope-
ro. Ma commerciaml. lasslstl. pic-
coli imprendltori II gitdrdano con 
occhio stotto e hanno gia attuato 
un controsclopeio, una sorta di 
serrata contro gli scioperanti. I na-
zionallsti. da parte loro, sono 
espkoi come se si fossem autodi-
namitarl: tre, quanro corrcnti clan
destine in tolia ira loro. Quando 
salta un ulficio pubbtico o un vil-
lagglo turistico non si sa pi i di chi 
sla la mano dlnamriarda. Eppore, 
solo pochl anni fa, la speranza era 
cresciuta rigogliosa. II nazionali-
smo aveva trovato un'espressione 
politka, 1'autonomia regionale -
con I'isiituzlone dell'Assemblea. il 
riconosciinenio detl'esisrenza di 
un "popoto corso», I'Uniuejsitd di 
Corte - diventava realty. Poi di nuo-
vo il risutxhto terrorista. la protesta 
violenta e noituma. II passamonta-
gna come slmbolo della rivendica-
zlone. 

<S1, sono nazionaltsta. Ma non 
so orb bene cosa voglia dire». 1^ 
storta di J.P.B. e Hpta dl lantl a»-
vanl corai Ce la racconla senza iat-
tanza. si direbbe quasi senza orgo-
gllo: "Ho cominciato a mtlitare alia 
fine degli annl 70, quando la de-

UMrmlta«tHloMdl>r(rtNt*Hr)>»l«r»dlBa«tto Paao Strearfli J Contralto 

I due demoni della Corsica 
stra francese aveva scello la rcptes-
sione come unico mezzo. Cera 
gente del mio villaggtoche per una 
manifestazione si era beccata die-
ci, quindici anni di carceie Mllita-
vo nel comltatl dl solidarieta ai pii-
gionieri politici. Poi e stalo luilo ma
turate: ero convinto della necessita 
di preservare l'isola, il suo equili-
biio ambientare, i suoi valori storl-
cl. E altera me ne andavo di none a 
metier bombe. a far sallare vilte e 
villaggi-vacanze. No. contra gli uo-
mlni non ho mai agito. Solo conlro 
le strutlure. L'ho fatto ancora di re-
cente, ma credo die non to far6 
pi i . Non serve a niente, ci siamo 
lasciatt sluggire lecose di mano. La 
gente non sla piu con noi come 
dieci, quindici annl fa. La gente 
pensa ai soldi, non all'indipenden-
za». JP.B. non vuole dire di piu, tc-
me il sensazionalismo della slam-
pa, diffida delle laclli spiegazioni 
Piu loquace e Jean Alteitinl. oggi 
progremmlsta a France 3, la rete 
i^tonale del servlzio puhblico, g\A 
direttote di <Rlmbombo>, il giorna-
(e dei nazionalistl. Un quadro diri-
gente del nazbnalismo corso, oggi 
sconsolalo osservalore delle cose 
isolane. Ha allespalle cinque anni 
dl latitanza. dallW all'89. Non ha 
mai fatlo un giomo di galera, pef-
cbi amnislialo: -Ebbi I'onote della 
mra loto sui tnuri, sugli alberi, sufte 
case. Eravamo in sel ncercati per 
mari e per monti. Uno I'hanno am-
mazzato, due anestati e tie, tra i 
quali io, amnisliati. La latilanza? 
No. non troppo difficile. Erano an
ni h CUL la gente ti aiutava, esisleva 
una solidarieta. Te la davano un 
po' tutli. nazionalisli militant! o me-
no che fossem. I gendarmi cam-
blavano melodi a seconda del go-
vemo incarica. Dall'81, quando la 
sinistra and6 al govemo. la morsa 

Gli attentati e gli scioperi a ripelizione, il 
nazionalismo diviso e ia sinistra margi-
nalizzata, il calo demografico e 1'econo-
mia sowenzionata come quella di una 
vecchia colonia: la Corsica e sempre in 
preda ai suoi demoni, che si chiamino 
indipendentismo o miseria. Contava sul 
turismo, ma quesl'anno leme il peggio. 

Meno francesi per via delle bombe, me-
no italianipervia della lira. La protestae 
le didicolta dell'isola: 25% di pensionati, i 
due terzi della popolazione attiva impie-
gata nel servizio pubblico, il 2ffi& della 
gioventu disoccupata, la violenza dila-
gante, il massimo niimero di omicidi del
le isole medilerranee. 

DHL NOSIHOINVIATO 

si allentc*, per poi lornare a slrin-
genl dall'86 all~88, gli anni della 
coabitazione. Poi. all'lnizio degli 
anni '90, la crisi del nosOo movi-
mento, la divisione. E' mancalo il 
coraggk) politico dl assumersi re-
sponsabilita di governo. Fbtevamo 
tiirlo all'inizlo degli anni 30, ap-
profittando della legge sul decen-
tramento che smantellava Io Stato 
prefettizio, e abbiamo rttlufato. No 
alia trappola, dicevamo. La trap-
pola francese, che dopo tante ba-
stonate ci lendeva una carota. Lo 
stesso scenario si ^ ripeluto nel B2, 
con il nuovo statuto e la nuova As
sembles. Abbiamo esilalo. sospet-
tosi come sempre. E l'isola e loma-
ta nelle mani dei notabili. E' una 
sloria di occasion i perdute. Adesso 
il immmemo & diviso, spezzate 
Qua the bomba qua, qualche 
bomba \k SI, loso, ci sono gli am-
miratori del "tenoilsmo ecologi-
sla". Non si puo negare che le 
bombe abbiano frenato la specu-
lazionc immoMiare, ma siamo in 
plena detiva Ci facciamo persino 
giustizia da soli: uccidiamo gli 
spaccialori di droga. per esempk). 
Oppure gli facciamo sallare la 
macchina, o la casa. Gononosian-
le sul l'isola ci sono quasi mi lie sie-

aiAMMiMAHMLti 
roprisiiiii. E' una clfra enorme, se si 
pensa che siamo appena pifl di 
duecentomila-. 

Crisi morale 
Scuote la lesla. Jean Alberlini, e 

denuncia la -crisi morale* dell'isola 
prima di quella economics e polili-
ca. Vero 6 che un po' troppe di 
quelle bombe che scoppiano la 
notte lanno parte di un racket che 
di politico ha ormai ben poco. La 
•tassa rivoluzionaria» ^ diventata 
un volgare ipizzo- da pagare in 
cambio di pace e tranquillita. E il 
pizzo diventa, pid che fonte di au-
tolinanziamento politico, il mezzo 
per alcuni di girare in Range Rover 
nera, pislola alia cintola e Jucile in 
bagagfeio come nel Brara ne-
wyorkese. E' un «mowmenlo clan-
deslino" che ad alcuni comincia a 
larcomodo: ai notabili, peresem-
pb, che contano sul discredito del 
movimemonazionalistaufficiale (i 
-notabili- sono es[ir̂ ssione della 
destra bonaparlisla e della sinistra 
radicale, che oggi re^ono le soiti 
politic he dell'isola: i socialisti sono 
deboli e matginali, i comunisti 
sempre in rilardo di un paio di Ke-
ni), ma anche a Charles Pasqua, 
ministro dell'lntemo e di origine 

corsa, il quale puo conlare sui 
bombaroL per decidere quando e 
come stringere o allentare le vili. In 
questo ventre molle la violenza 
cresce come (e ortiche: 41 omicidi 
nel solo '94, un lasso piu alto - latte 
le debite proporzioni demografi-
che - della Sicilia o della Calabria, 
per non parlare delle pacifiche 
Creta o Malta. Buona pane di que-
sti omicidi sono esecuzioni trasver-
sali dove mafia locale, lotia tribale 
e militanza indipendentista sono 
ormai come le vacche di notte, in-
distingulbili. 

Lasci la costa,vai verso I'intemo 
e ancora una volla resti incantalo 
dalla bellezza del paesagpo, dai 
tetti che spuntano ran e lontani, 
JassO in morttagna, dai boscht ver-
gini dove prulifera if cirtghiale e dai 
(aghi ncchi dt vote. Ma che gli 
manca, a questi corsi? Ti racconta-
no che l'isola e selvaggia, ma che 
non lo era cosl lanto. Qualche an
no (a per esempio una serie di in-
cendi rase a zero il°dito*. quella te
sta di testuggine che guarda a nord 
verso Genova. Era una regione 
quasi inaccessibile, dove la foresta 
e i querceti atrivavano al maie cor-
rendo giii pti dirupi e gole, in un 
succedeisi ineslricabile di baie e 

tocce levigate. L'incendio rivefo di 
bono una storia che era stata inve-
cc di muretti e canali. terrazze e 
bordi e sentieri precisi e squadrati 
che la macchia si era divorata nel-
lultimo secolo. L'uomo, nei secoli 
passati, aveva addomeslicato quel 
•dito- cosl impenetrabtle. Ci cre-
scevano la vigna e I'oliveto. Gia dai 
tempi dei romani, ben prima che 
arrivassero i genovesi e che faces-
seio deila Corsica il loro granaio 
per faivi crescere quei cereaii che 
la stretta Liguria non consenliva. 
Michel Caslellam, docente dl eco-
nomia all university di Corte, spie-
ga che il vero dramma corso si 
consume al ciollo deil'lmpeio ro-
mano. Fu alfota che il marinaio si 
trasformo in pasiore, che l'uomo 
della cosla e lagricoltcae sapiente 
ceicarono lilugio sui monti e nelle 
forre per luggre ai Vandali e ai Bi-
zantini le cui wele minacciose sem
pre piil di fiequente si stagliavano 
all'orizzonie. Abbandonarono, fin 
quasi ai giomi nostri, le fertlli pla
num. i sistemi di circolazione del-
lacqua, i campi di grano e si mise-
IO a tlrar su capre e qualche vacca. 
DurO cosi con lasi alteme fino al 
secondo dopoguena, quarant'anni 
fa. E' di quel periodo il record de
mografico negaKro: 150mila ani-
me. come nei primt secoli del pri-
mo millennlo. La Francis, suben-
trala ai genovesi a mela del 700. 
era stata matrigna. Era nazloiK da 
tempo, e la Corsica le fu posticcia. 
Prelevo piccoii (unzionari che spe-
di in tutti gli angoli delllmpero, 
dall'lndocina all'Algeria, e soldali, 
tanti sotdati. Sopiattutto la came 
da canrtotie deila prima guena, di 
quatlro volte superiore, in piopor-
zione, a quella del *ontlnente». 
C^gi tra Corsica e Francia e'e un 

rapporto drogato dall'assistenza, 
fatta di indennizzi di •insularit^" e 
altri contritiuti. La vita sul I'isofa co-
sta un buon 12 percento pia cara 
che in Francia. Perche? E' un altro 
dei misleri corsi. Spese di traspor-
to, e la prima risposta. Ma poi sco-
pri che In nome della «ontinuita 
terri(oriale> (quella per cui il pane 
ad Ajaccio dovrebbe costare come 
a Parigi) b Stalo versa un miliardo 
di Iranchi ogni anno. In quali ta-
scbe finiscono? Gli intermedial!, 
naturaJmente, che agiscono come 
sanguisughe. II cemento che parte 
da Marstglia amva qui che costa it 
doppio. Ci guadagna il trasportato-
re. poi il proprietario del magazzi-
no, poi (J camionista e via dicendo. 
Sull'isola t'S2 percento delle Im
press conta meno di dieci dipen
denii e i salari sono inferiori di un 
quarto a quel francesi. II 25 per
cento della popolazione e costitul-
to da pensionati e i due terzi del 
]20mila -atth/U sono impiegali 
pubblici. Una comunita sowenzio-
nata. dove lascatsa iniziativa priva-
ta e regolata dalle leggi dei clan e 
delle famiglie. II turismo, owia-
mente, la fa da padrone. Ma que
sl'anno si leme il disastro: le bom
be tengono lontani 1 trances!, il 
cambio delta lira scoraggia gli ita-
liani, L'estate sari dura. 

VlncwtCnirae 
La Corsica fl storicamente legitti-

mista. Voters quindi per Chirac, 
conlro I'orleanisra Balladur. Gli 
schemi politici nazionalj non " > 
gliono dire gran cosa da queste 
parti. I nazlonalisti, che ancora nel 
•92 raccohero il 25 percento dei 
voti, sono all'opposizione, divisl e 
tuibotenti, incapaci di conceplre 
un progetto politico ftnito. E la sini
stra? Ce quella radicale, che gover-
na di (atto con la destra. Ci sono i 
socialbti, pochi e marginali, O so
no i comunisti, che freschi di Resi-
stenza all'ociupazione fascista eb-
bero anche II 34 percento dei voti. 
Oggi arrancano attomo al 5 per
cento. Alia sinistra reslano gli occhi 
intelllgenti e mahnconicie il sorriso 
amaro di Albert Ferracci, giande 
vecchio del Pel. Da sempre in ba-
niffa con I'apparato centrale. per 
via delle sue simpatie berlingueria-
ne. Gli ciuedi dei rapporti Ira sini
stra e nazionalismo e ti accorgi su-
bito di aver toccato la nota doiente: 
•Noi siamo di origine giacobina: i 
valori della Rrvohizione e della Re-
pubblica sono i nostri, Nei giomi 
della Liberazkme, me ne riooido 
bene, non e'erano bandiere corse 
nelle strade, ma solo tricolorl fran
cesi e bandiere rosse. Anche per
che i nazlonalisti. 0a le due guerre, 
avevano guardato con molia sim-
patia a Mussolini. Parlavano di iire-
dentismo, Avevo un amico sinda-
calista e resistente. Venne torturato 
dai fascist! Italian* i quali volevano 
die rispondesse in corso. Ma lui 
no, risporttteva in francese. Ha ca-
pito? Per questo il discorso nazio-
nalista ci * sempre slato estraneo. 
£ altota abbiamo preso dei ritardi 
che ci sono statifatali. Dell'ondata 
nazionalista avremmo potulo capi-
re almeno I'esigenza di autonomia 
amministrativa, di cultura, di regio-
rtalita. tnvece niente, siamo rimasti 
ancorati alia visione centrale delta 
Stato, ai valori fondatori delta Fran
cia. Ci siamo tagliati tuori dalla gto-
ventu, per esempio. E oggi siamo 
isolati e indeboliti. L'unica via d'u-
scita e quella dell'unita a sinistra, 
non ne vedo alrre>. Gia. Ma e tutta 
in salita, e l'isola ha ormai altri as-
silll. Ci par di aver capilo che di tulti 
questi assilli nessuno riesce a fare 
una sintesi e quindi a indicare una 
viad'uscita Ma chissa. Come dice-
va Flaubert: «Non bisogna giudica-
re gli usi dei corsi con le nostre 
ideuzzedieuiopek 

Esperti in allarme: cedono i pilastri della centrale nucleare 

«Torna il rischio Cernobyl» 
m LONDRA £di nuovo allarme per Cer-
nobyl. Una nuova calastrofe nucleare in-
combe, e polrebbe accadeie «iii ogni 
momento*. 1 pllaslri di sostegno ad una 
stmnura dl seivlzio rischlano di disinle-
grarsi mettendo in moto una catena di 
event! che sfocerebbe in una gravissima 
luga dl va port rad toaitivi. 

A quanto ha rivclalo ieri il domenicale 
londine-ie Observer, un gruppo dl scien-
ziali occldentall, che aveva avuto accesso 
per la prima volta all'impianto atomico di 
Cemob'l In Ucralna, ha rcdato un rap
porto segrelo per la Commissione euro-
pea, nel quale si aweite che ccun'unica 
cosa sensala da fare: chiudere subito ed 
in loto la cenirale, senza petdere nem-
menoun giomo. 

Starldo al giomale brilannico. ia Com

missione europea ha linora preferito 
•sopprimefe», cioe ignorare del tutlo il 
rapporto. perche e impelugala in com-
plessi negoziati con I'llcraina. 11 governo 
di Kiev inlatli si dice disposlo a chiudere 
Cemobyl soltanlo in cambb di soslanzio-
si aiuti finanziari. La sicurezza coltelliva 
insomnia veircbbe barallaia con la con-
cesstone di consistent! vanlagi(i econo
mic i. 

fl£unoscandalo-hadctloaH'Observer 
una lonle iicina agli scienziali francesi. 
tedeschi e inglesj andati a Cemoliyl per il 
sopialluogo - che il tlocumemo sia iemi-
tosegretoquandoearcix^ntailEiolasicu-
rezza degli eviropei». 

I g?ilasTri dl sostegno pcncolanii sorrcg-
gono il Biocco B, una smiliura di ractor-
<lo tra il reatlote ntinioro 3 (liillora fun-

zionanlel e quello numero 1. chi1 fu al-
I'ongme della caia-^rolc di rnjw anni (a, 
ed e ora conservato dculro un sarcotago 
di acciaio e ^errrenio ptbr entire allre 
conlaminazioni rad mill ire 

L'incidenie Jiccadulo nella c-imalc 
ucraina lu il pin grave di fulia la sloria nu
cleare. 

Oltrc all'Llcrjiny la fuga radnwilliva m-
vesll la confidante Bielnnivsia. duvv si <.>b-
bcro gli eflclli pu'i nocivi pel I'll ••wn l i-
ventielecolliirc 

Fteonlenienle colpiti lumn^ anclw al
io paesi euro|)e]. ira ciiiqiiflli M-'andiiuivi. 
L'onda radiodlliva loccfi tiiicln> I'li.illa 
dove per mollc sctiinianc venne sconsi-
gliata l'inge>tioni' dl ccrli .ilimt-iiti die si 
rllditcvaiio conlanunali. m |xti1k'<il<in' al
cuni ti pi di verdure 

II comune approva distribuzione a tossicodipendenti irrecuperabili 

A Rotterdam eroina gratis 
• ROTTERDAM Eroina gralmta ai los-
sicomani lacuidipendenzasiaarrivata 
•litre ogni possibilila di necupero: e 
quanto metteri in pralica il Comune di 
Rotiordam dai prossimo giugno. Dopo 
mosi di diballili, ricerchc, polemiclie la 
giunla della cilia olandese ha dunque 
preso unadecisionedcstinaU"Ladivlde-
v<* lopinione puhblica. Ieri le aulonta 
municipali dl Rotterdam hanno ricevu-
ki I'aulorizzazionc della mlnistfa della 
Sanita olandKse. Elsl Borsl. per °comin-
tiarc la distribuzione, sotlo contralto 
medico, ad una decina di lassicodi-
|x.'ndcnti per la cui tcrapia non abbia 
nvulo lellctto desiderato I'uso del me-
latlonc come suirogaloi-. In un'inteivi-
sta pubblkala dai qiiolidirinodi Rotter

dam De Vult/skrotU. la stessa Els Borst 
ha dfchiarato che lei «non si opporra al
ia distribuzione seletliva. a lilolo spcri-
mentale, a quoi lossicomani in situa-
zione di dipendenza grave, senza pos
sibility di terapia altemaliva". «Fino ad 
ora - ha spiegato la tninisira - la scien-
za non ha acceitato quali conseguenze 
polrebbe avere la distribuzione graluila 
di eroina. in casadi dipendenza grave-. 
Da tempo £ aperto in Olanda il dibalti-
to sullopiJOrtuniia di legalizzare I'eroi-
na o comunquo di prowedere ad una 
somminislrazione comrollata della so-
stanza. In passalo lamminislrazionedl 
Amslerdam aveva atiivalo osperienze 
pikila in queslo campo, legale ad una 
lilosolia "anliproihizionista- che gode 
di larghi consensi nel I'acae. Quell'c-

spefienza determine, iin'ondala di po-
lemiche che determinS una mczza 
maicia Indietra delt'amminishazione 
di Amsterdam. Ma il problema di come 
far Ironteai mercato nerodelleminac 
di come slabilire un rapporto con il tos-
sicomane che non negasse. a priori. 
I'usi>. sia pur conlrollalo. dellcroina, £ 
rimaslo al centro del conlronlo nel Pae 
se. Ora e la volta di Rotierdam a tentare 
la slrada della dislribuzione conlrollala 
dell'etoina. Le prime reazioni hanno 
regtstrato una spaccatura a livello di 
opinione pubblica: a chi accusa il Co
mune di "colpevole penrussivisnio" ri-
spondono coloro che difendono la 
scelta «come estremo tentatlvo di enl ta
re in rapporto con chi non puo ptu es-
sere salvato dai solo metadone«. 


