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IL REPORTAGE. Viaggio da Milano alia Spagna, senza frontiere ne simboli 

• Che significa oggi definirsi eu-
ropei? Recentemente sono stato in 
Spagna, in Aragona: da Milano a 
Saragozza, su un'autostrada che 
corre lungo la Riviera di Ponente, la 
Francia mendionale, la Catalogna. 
Millecinquecento chilometri, con 
pernottamenlo a Beziers, nella Lin-
guadoca. Dunque, due giomi in au
tomobile. un viaggio comodo, in-
terrotto da frequenti soste e brevi 
deviazioni. Una rapida e conforte-
vole traversata di una porzione 
d'Europa, durante la quale pero 
una domanda, che riguarda ap-
punto I'Europa, ha continuato ad 
assillarmi: in che misura e possibile 
identificarsi, percepirsi quale citta-
dino di una Unione Europea? Pre-
metto per chiarezza che io mi sono 
sempre sentito, fin dai tempi del 
ginnasio, profondamente europeo, 
e che quindi auspico una sempre 
maggiore integrazionecomunitaria 
- addirittura la sogno quale fonte di 
salvezza per I'ltalia. In nessuna re-
gione del mondo - mi dico, mentre 
guido fra i terribili viadotti di Geno-
va - esiste un tale grado di liberta, 
pace, benessere economico e pro-
tezione sociale. Ma se cosl stanno 
le cose, come mai tanta indifferen-
za o addirittura ostilita nei confronti 
dell'Unione, da parte di moltissimi 
italiani ed europei? Ormai vicini al 
valico di Ventimiglia, ci preparia-
mo con le carte d'identita in mano, 
e intanto chiedo ossessivamente a 
mia moglie: «Che cosa manca oggi 
all'Europa per mostrarsi dawero 
come tale?». Sterzate, file di ca
mion, sorpassi, e nuove urla da par
te mia: "Qual e I'immagine con cui 
1'Unione ci si presenta? E perche la 
maggior parte di noi non riesce a 
immedesimarsi con I'idea di Euro-
pa?*. Mentre vado cosl gridando, i 
document! in pugno, nessuno ci 
ferma per un controllo: siamo gia in 
Francia... 

L'imnugine dell'auenza 

L'Unione Europea si mostra 
dunque al viaggiatore mnanzitutto 
con un'assenza: le frontiere non ci 
sonopiu Eunascenachenegliulti-
mi anni mi si e presentata piu volte, 
tra Francia e Spagna, tra Spagna e 
Portogallo, German ia e Austria: edi-
fici del dazio vuoti e coi vetri rotti, 
caserme di finanzieri abbandona-
te, due semplici bandierine e un 
carlello per segnalare il passaggio 
da uno Stato all'altro, come se si 
trattasse del transito fra le regioni di 
un'unica macroregione. L4 dove 
persisteva una barriera secolare, 
causa fino a pochi decenni fa di 
conflitti disastrosi, oggi c'e la nuova 
Europa: si tratta di un evento sim-
bolico di portata enorme, e che tut-
tavia si stenla a percepire, a valoriz-
zare. Ma come mai? II latto e che 
I'Europa comunitaria si da a vedere 
appunto non con una presenza, 
bensl tramite una sottrazione. II 
viaggiatore quindi gode di un limite 
che non c'e piu e, senza pensarci, 
se ne appropria, come se I'Europa 
fosse piu che altro un falto di fun-
zionalita, un servizio di cui godere. 

Lungo l'«Autoroute du Midi» pio-
ve a dirotlo, la campagna e immer-
sa nelle nubi, a lata della strada si 
scorgono solo leziosi cartelli turisti-
ci - simili a quelli delle autostrade 
italiane - che indicano di volta in 
volta «La montagna di Cezanne*, 
«Le paludi della Camargue»...: il 
paesaggio, per quanta lontano e in-
visiblle, ci viene offerto ugualmente 
sotto forma di citazione pubblicita-
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Nell'Europa che non c'e 
Diario di quarantotto ore di viaggio da Milano 
alia Spagna attraverso frontiere abbattute, mo
tel in stile americano e identita locali fortissime: 
quali sono i simboli deH'Europa unita? E per
che si stenta tanto a riconoscerli. 

COMOLLI 
gura deH'Europa che sto cercando? 
No, perche la rete iperfunzionale di 
comunicazione nella quale ci sia
mo immessi, supera da ogni parte i 
confini dell'Unione: costituisce una 
sorla di zona-mondo, piu o meno 
identica qui come a Hong Kong. In 
allre parole I'immagine dell'Unio
ne Europea stenta a definirsi, conti-
nua a rimanere assente, perche tra-
valicata, cancellata dall'imporsi 
ben piu evidente di un circuito 
mondiale di merci, denaro, infor-
mazioni, gettato sopra tutti gli Stati, 
i continenti. E io nel mio motel, ho 
la percezione di esser finito non in 
Europa, ma in un punto qualunque 
ditaleipercircuito. 

Si tratta di una sensazione ecci-
tanle e opprimente insieme. come 
un euforia vagamente angosciata, 
che dopo un po' viene in uggia a 
entrambi, anche perche dal par-
cheggio del motel abbiamo intravi-

ria, viene tradotto nei segni di un 
metapaesaggio che pud essere frui-
to come uno spot. Ci muoviamo al-
I'intemo di un'illimitata rete di scor-
rimento, la quale non s'interrompe 
nemmeno quando, ormai a sera, 
usciamo dall'autostrada per dormi-
re in un motel Anche qui ogni og-
getto risulta funzionale, inlercam-
biabile, digitale. Non c'e nemmeno 
piu bisogno del personale: al posto 
della chiave un numero in codice; e 
uno sportello del Bancomat in luo-
go del portiere Dalla finestnna del
la camera scorgo una zona com-
merciale con magazzini, prefabbn-
cati, ipermercati. In lontananza l'in-
segna rossa di un ristorante- "Buffa
lo Bill Steakhouse» - citazione non 
piO provenzale, ma western, che 
rafforza I'aria pratica, florida, inter-
nazionale di questo luogo alia peri-
feria di Beziers, nel cuore del Midi 

E questa dunque la forma, la fi-

sto, lontanissimo, nel buio, il tenue 
profilo della cattedrale d Beziers; e 
subilo ci viene da pensare che pro-
prio laggiu, nel centra storico, po-
tremo awertire finalmente il sapore 
deH'Europa. Ma quando, dopo un 
giro snervante fra le luminarie della 
nuova Beziers, parcheggiamo nei 
vicoli della citta vecchia, veniamo 
presi da uno strano sconcerto Non 
piove piO, sono appena le 9 di sera, 
in Spagna a quest'ora la gente e an-
cora in giro a far la «movida» prima 
di cena, e qui invece pare notte fon-
da, non s'incontra piu nessuno per 
le strade Ma il fatto conturbante e 
che sembrano vuote pure le case 
Dagli scun delle alte finestre, tutte 
sigillate, non filtra luce alcuna, un 
silenzio greve incupisce le vecchie 
case signorili; le targhe in doppia 
lingua, francese e provenzale, con-
fermano la sensazione di esser finiti 
in un luogo altro, diverso, centrato 
susestesso. 

Una cattedrale enorme 
Ma lo spaesamento e la meravi-

glia aumentano ancor di piu quan
do di colpo ci imbattiamo nella cat
tedrale, enorme, turrita, merlata: 
una chiesa gotica massiccia, severa 
e gngia come un castello E la fa-
mosa cattedrale di Saint Nazaire, 
devastate nel 1209 durante la terri-
bile crociata contro gli albigesi. 

A questo punto, fra le ombre e le 
pierre cupe della citta deserta, sen-

to emergere una presenza che non 
saprei definire se non come la forza 
del luogo, I'anima particolare di 
quel posto, e solo di quello. E un 
imporsi denso, pesante, intransi-
gente del tenitorio. L'identita del 
posto quale dimensione autono-
ma, irriducibile e separata. C16 di 
cui mi parlano quelle lapidi, quella 
cattedrale, quei palazzi coi finestro-
ni serrati, non riguarda la Francia e 
tantomeno I'Europa. sono Beziers 
e la Linguadoca che si fanno avanti 
per indicaici il loro stile irripetibile, 
la loro imnunciabile drversita ri-
spetto al resto dello Stato e dell'U
nione. Cosi, il profilo deH'Europa 
sfugge un'altra volta, perche quel 
che ora ci si offre e il volto di una re-
gione sola: I'essere particolare di 
un unico paese. Due volte invisibi-
le, I'Europa o si contende con una 
mondializzazione sovraeuropea 
oppure si disperde in una miriade 
di regionalism) infrastatali o in-
fraeuropei, il cui particolarismo si 
fa tanto piu sentire, quanto piu 
avanza il processo di integrazione 
comunitaria Pnva di evidenza sim-
bolica, I'immagine deH'Europa si ri-
duce quindi a un insieme di para-
metn economici, cosi che pensan-
do all'Unione, ci vengono in menle 
soltanto "i vincoli di Maastricht" 

II mattino dopo pero, mentre 
corriamo di nuovo in auto verso Sa
ragozza, ci accorgiamo di ripensa-
re alia tacituma Beziers non con fa-

stidio, ma con simpatia. Fra noi e 
quel posto cosi strano, cosi altro, si 
e creato un senso di comunanza, 
familiarita. L'incontrocon un luogo 
definito da un'identita propria, ha 
permesso un contatto, un diatogo, 
un rapporto di amicizia su un piano 
di parita. Giusto mentre entriamo in 
Catalogna - altra regione, altra lin
gua - ci viene da pensare che forse 
I'unico modello simbolico propo-
nibile per I'Europa e proprio quello 
di un'«amicizia dei luoghi». Una 
congregazione di luoghi diversi, 
uniti da un patto amichevole di mu-
tua convenienza, liberi scambi e 
solidarieta. L'Unione Europea co
me «federazione degli amici», co
me "confratemita di luoghi»- una 
comunita dei pari, fondata sulla 
condivisione amicale di uno stesso 
destino da parte di luoghi differenti. 

Un modello simbolico 
I separatismi, gli egoismi locali-

stici che mettono oggi in crisi pemi-
ciosa sia le identita nazionali, sia l'i-
dentificazione con I'Europa, si dif-
fondono anche perche I'Unione 
non ha saputo finora elaborare un 
valido modello simbolico di se stes-
sa. All'Europa forse non resta che 
proporsi simbolicamente quale 
•lingua arnica", capace di mettere 
in comunicazione le molte sogget-
tivita dei luoghi, senza ostacolarle, 
ma accogliendole su un piano di 
condivisione e parita 

Da Mosca a Said: una biografia di Arrigo Petacco ripropone una figura assai discussa del ventennio fascista 

Un comunista alia corte del duce: Bombacci 
• Nella famosa seduta del Gran 
Consiglio del 25 Luglio 1943, Dino 
Grandi, estensore del fatale Ordine 
del giorno, apostrofd Mussolini piu 
o meno cosl: in voi, Duce, hanno 
prevalso alfine gli elementi della 
vostra antica formazionegiovanile, 
cioe Marx e Nietzsche sull'idea na-
zionale, il nvoluzionarismo sul pn-
mato dello stato. L'episodio narra
te) da Federzoni nei suoi Diari, ri-
produce I'essenza culturale, oltre 
che politica, dello sconlro che si 
andava consumando in quella 
drammahca notte. Lo scontro tra 
la scelta totalitaria, bellicista del 
penultimo fascita, e la compo-
nente legalitaria, monarchica del 
regime, Incline ad uscire dalla 
guerra ormai perduta. Veniva alia 
mente l'episodio, dopo aver letto 
le duecento paglne e passa di un 
volume, dedicato a una figura 
«minore». e che pure restituisce 
indirettamente i tratti essenziali 
della personality di Mussolini 

stesso. Si intitola // comunista in 
camiaa nera, owero Nicola Bom
bacci tra Lenin e Mussolini ( Mon-
d-dori, pp.231, L.29.000J e ne e 
auore Arrigo Petacco, specialista 
in quel genere di memonalistica 
rneta storica meta divulgaliva 

Dunque, Bombacci, il nvolu-
zionano. Amico di gioventu di 
Benito Mussolini e tra i fondatori 
del Pcd'l (con Bordiga, Gramsci, 
Togliatti e gli altn) Bombacci, 
che dalla milizia massimalisla per 
la rivoluzione proletana in Italia, 
dopo una lunga parabola, si ntro-
va fucllato a due passi da Dongo. 
mneggiando al Duce. Una storia 
paradossale, che comincia in Ro-
magna nell'anteguerra E che ve-
de i due amici, l'uno di Civilella, 
figlio di barrocciaio, I'altro di Pre-
dappio, figlio dl fabbro. battere 
insieme la via del sindacalismo e 
del socialismo intransigenle Poi, 
la grande guerra. E la scelta di 
Mussolini- I'awentura bellica na-

zionale come occasione di rivolu
zione Bombacci e con Lenin, 
sull'altra barricata. vuole converti-
re la guerra imperialista in rivolu
zione proletaria. Anni convulsi, di 
lotta a morte contro il riformismo 
E di tragiche convergenze di fatto 
contro la democrazia. Col Pc bor-
dighiano che riconosce nel fasci-
smo vittorioso la vera natura del 
capitalismo. E con Mussolini 
«eroe festivo» del ceto medio, che 
raccoglie la crisi dello stato e si 
installa a palazzo col favore del 
re e dei poteri forti. E qui comin
cia il rapporto curioso tra Bom
bacci e Mussolini. II primo infatti, 
gia inviso ai compagni comunisti 
per il suo «narcisismo» da tribuno, 
e una sorta di plenipotenziano 
dei sovietici che di lui si fidano da 
anni Avra infatti un ruolo chiave, 
Nicola Bombacci, nel favorire il 
riconoscimento dell'Urss da parte 
del regime, e proprio in virtu di 
quel suo legame di gioventu col 
Duce, che per II vecchio amico 
aveva un debole E cosl mentre 

Gramsci, Terracini e Scoccimarro 
venivano arrestati, Bombacci an
dava e veniva dalla Russia, teoriz-
zava la rivoluzione, e si occupava 
dell'import-export con Mosca 

Doppio gioco, paradosso, tra-
dimento? Non del tutto, come 
emerge bene dalla storia raccon-
tata da Petacco Perche Bombac
ci si trovd seriamenle in dissidio 
col Pc. E confortato da Lenin in 
persona si batte per il fronte unito 
antifascists, da ricucire con I vitu-
perati socialisti. Percio fu isolate 
Finche, indebitato fino al collo, 
anche i sovietici io mollarono: nel 
1930, quando Kamenev e Zino-
viev, suoi protetton, furono piega-
ti da Stalin Mussolini invece gli 
tese la mano. E il legame semi-
clandestmo tra i due proseguira. 
Sino a divenire ufficiale a Said, 
dove Bombacci dara un contribu
te) determinantente ai tentativi 
giundici di socializzazione delle 
imprese, malvisti dai nazisti Ora 
proprio quel legame svela I'indo-
ie psicologica del trasformismo 

mussolinano, fatto di mediaziom 
con I poteri che contavano, e di 
mai smentite «riserve» sowersive, 
radical! II Duce cioe «cavalcava» 
Bombacci contro i gerarchi E i 
gerarchi contro I'ala sindacale, a 
seconda dei casi Da ultimo a Sa
id, in Mussolini, il bisogno di rige-
nerazione e di riscoperta della 
purezza onginaria diviene indi-
spensabile Per rilanciare l'utopia 
nera Ed ecco che Bombaccisi ri-
vela prezioso. Per attrarre con-
sensi operai e per trattare con la 
Resistenza Tentativo fallito, che 
Petacco documenta 

E infine veniamo ai limiti del-
1'interpretazione dell'aulore. Uno 
mnanzitutto- 1'attribuire troppo 
credito «democratico» alle mano-
vie mussoliniane Avallando I'im
magine di un Mussolini awerso al 
delitto Matteotti, magari favorevo-
!e ad una specie di socialismo 
democratico'No I! Duce voile 
sempre potenziare o salvare il 
suo regime E tutto il suo trasfor
mismo sowersivo lo testimonia 

mai occupati dell'argomento. Zin-
cone, domenica, ha ripreso il lema 
in chiave piO ideologica Senso del-
I'intervento dovere degli intellettuaii 
e criticare il potere, non essere orga-
nici a nulla, sbilanciarsi semmai vera 
un'inquieta e solitana alterita Con i 
rapporti tra intellettuaii e partiti si so
no nempiti inten volumi e non sco-
priremmo niente di nuovo npeicor-
rendo per I'ennesima volta I'argo-
mento. In linea di massima Zincone 
ha ragione, esistono pero moment! 
stonci, nschi per la democrazia, per
sonalila inquietanti, predileziom 
personali, preferenze ideologiche, 
che giustificano le eccezioni. Quan
to al fatto che gli intellettuaii trasfor-
mati in parlamentari diventino tutti 
degli inutili peones , dissento La 
mia esperienza al parlamento eu
ropeo 4 che 1'apporto di alcuni in
tellettuaii (per incidens, della dele-
gazione del Pds - posso fornire in 
privato i norm) sulla nuova diretti-
va «Tv senza frontiers e sul docu
menta preparatorio della Confe-
renza intergovemativa apertasi di 
recente a Torino, sono stall fonda-
mentati. Ci sono gli intellettuaii 
che si aggirano perplessi nel Tran-
satlantico e ci sono quelli che met
tono la loro esperienza al servizio 
di un testo parlamentare La vita 
ha di queste complessita e gli in
tellettuaii dovrebbero saperlo. De
liberate a priori che gli intellettuaii 
in politica non servono mai a nien
te e scorretto Sciascia s'£ sentito 
inutile, Altiero Spinelli no. 

[Corrado Augiat] 

Idonttts 
«medK6nrano6» 
Un semlnario 
aNapoll 

«Dou Meridian). Luoohl Mcnttta 
SapcriMcdHeniiwI-eqiMstDlltltolo 
dl un Importantescniinarlo 
«pefflianente'>cheavnintzk>il 
prosslmo lunedi 22 aprile presso 
I'bttiitounivennarioSuorOnob 
BenlncasadlNapoHMI'intenio 
dcH'hmutounlvtnitario 
napoletano,infatti,estatoattivato 
Kcentcmente, per b prima voto in 
Halb, w inseommentodi Einologb 
deHe cuttuK mediterranee. II 
senkiario organiiaato a Napoll ha lo 
scopodiporreaconriontDgli 
esponentjplunotidivarisenoridelle 
sdenaeumaneconl nodi crudali 
deH'IdentnaniediteiTanea, quelli the 
unbcono e quelli die dMdono le due 
spondesloridwdi questo mare 
antko: quella cristbna c qudli 
Islamka. Perquest'anno 
accademico,r!niiiativapre»edetie 
appuntamenU. II primo, il 22 e H 23 
aprile, con MatildeCalbriCalll 
docentedi Antropologb culturale 
aH'UntKnta di Bologna e presidente 
deH'Nsea(Asse<iaz»neitaliana 
deutsclenzeeiitoantrapologiche). 
L'lncontro e dedkato al rapporto fra 
muHJculturalHa e process! educathi 
neli'areamedttenanea.llsecondo 
appuntamento, il 20 e 21 maggio, 
sua dedicato al tana delle mutatloni 
soclo-antorpologkhe delle 
metropoli mediterranee die sari 
affrantato da Luig4 Maria Lombardl 
Satriani, direttore del Oipartimento I 
disdpllneetnoantropoloche 
deN'IMversita di Roma «L> 
Saplema». II terzo appuntamento, 
Infine, il 22 e 23 maggio, sari 
dedicato agll Incrocl tra le culture 
muiicall medtterranee e si avvarra 
deH'esperietizadeN'etnomusicologo 
Paolo Scamecchb. Cli incontri 
saranno coordinati da Marino Niob, 
docente di Etnologb della culture 
medltemnee al Suor Onob. 

SOTTO IL SEGNO DELL'ULIVO 
Festa di spettacolo, musica e idee 

per FLAVIO BUCCI 
candidato alia Camera - Collegio Roma 2 
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Compagnia APAS «Uno, nessuno e centomila* 

a cura di MARCO MATTOLINI 
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