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Mario Luzi 
poeta 

« L'unita nazionale e la nostra storia» 
«II voto del 21 aprile ci ha aperto alia speranza, poi arriva 
questa cosa di Bossi: la secessione*. Un'affermazione intol-
lerabile, che indigna Mario Luzi. II grande poeta parla del-
I'unita nazionale come del mito che ha segnato nei secoli il 
percorso culturale, chico e politico dell'ltalia da Dante, al 
Petrarca, al Machiavelli, al Foscolo, all'Alfieri. Ricorda ii fal-
limento dell'idea federate di Cattaneo di fronte al mito uni-
tario dei Cavour e dei Mazzini. 

DALLA NOSTRA BEDAZIONE 

MNIOCASSIOOLI 
Perfino il Manzoni, realta linquistiche, di costruire • F1RENZE. 

pur di alfermare l'unita del Paese, 
ammise di aver scritto una catlivo 
verso. Ricorda? Uberi non sarem 
se non slam uni Un verso orren-
do, ma Manzoni lo ammetteva 
pur di rivendicare la bonta della 
causa». Con Mario Luzi si dove-
va parlare dell'eventuale nascila 
del ministero della cullura. Inve-
ce, inconlrandolo nella sua casa 
fiorentlna di Bellariva, l'interesse 
del poeta si e subito rivolto alle 
bellicose minacce di secessione 
lanclate da Umberto Bossi. Cos! 
un semplice prologo prima di 
un'intervista si e trasformato in 
una lunga chiaccherata sul re-
troterra storlco e culturale di una 
unlta nazionale che per secoli, 
come ricorda Luzi, e stato «miio 
e speranza delle gentl ilaliane». 
C'e dell'amarezza nelle sue ri-
llessionl, anche se la speranza 
di non rompere l'unita naziona
le 6 sempre presente. «Purche 
sla affidata all'azione - precisa -
all'inlzlativa politica da non rin-
viare. 

Vede, il voto del 21 aprile ci 
ha fatto sperare nella ripresa di 
un progetto, cl ha aperti alia 
speranza di una praspettiva di 
ripresa, ora invece arriva questa 
cosa: la secessione. Una idea in-
tollerablleE-L'ltaliadevesuperare 
le disuguaglianze, le ingiustizie 
che colplscono parti della socie
ty e del paese, deve ritrovare 
una unitft economlca e cultura
le, ma questo Paese ci piace an
che per la sua diversita. £ bello 
scoprire il dlverso nella sofferta 
e anche dolorosa units di un po-
polo», 

Urn MW dttl'uiirti deH'tUHa, pro-
ftwor iwl, die part* da motto 
lonUM,a4(oiKU It ridtclndU no
stra itoriitdttUiNMtracuttura. 

L'ltalla esiste perche 6 sempre sta
to vivo questo mito dell'unlla. SI, 
percW io credo che questa idea 
che abbiamo sempre perseguito 
sla piO un mito che una realta 
compiuta, £ il mito che ha pilo-
tato la passions civica, politica, 
ideale, culturale da Dante, a Ma
chiavelli, a Petrarca. C'e stata 
prima una realta mitica nella 
sua immagine unltaria, che ha 
Incontralo grandi diffieolta- ed 
anche grandi fallimenti nella 
realta della politica. Se viene a 
mancare anche questo punto di 
riferimento, il nostra diventa un 
paese volgare, stupido, i balla di 
tutti gli appetiti possibili. 

Un* Willi die si sostaiuia ndta 
costruzkme della lingua Hallana. 

Che e la testimonianza di questo 
mito. Dante stesso cerca, attraver-
so la comperietrazione di varie 

questa lingua che esprime tutto. 
Nel Duecento avevamo gia una 
lingua nazionale. Letteraria, certo, 
ma nazionale. Magari era la lingua 
di una elite, ma sono coloro che 
nei secoli hanno messo in movi-
mento la massa degli abitanti di 
questo paese che si chiama Italia. 
Sono cose importanti perpersone 
come noi, come me, cresciuti in 
questa condizione, che poi sareb-
be stata cementata da tante trage-
die collettive. Ho un ricordo lonta-
no, penso del 1920 o '21, allora fa-
cevo le elementari. Trasferivano la 
salma del milite ignoto a Roma su 
un treno che che si fermava ad 
ogni stazione, ed ogni stazione era 
gremita di folia. Certo, lo penso 
oggi a ritroso, forse allora non ero 
cosapevole, ma ricordo I'emozio-
ne di quando il treno arrivo alia 
stazione di Firenze, accolto in un 
siienzio assolutb. Reinterpretando 
oggi quella rnia vibrazione di allo
ra, che sentii condivisa dalla (olla 
che ml circondava ragazzo, avertii 
che era awenuto qualcosa che ci 
aveva uniti, ci aveva fatto sentire 
comunita. Chi era quel soldato? 
Nessuno lo sa. Poteva essere lom-
bardo o toscano, veneto, sicilianp 
o sard*. Nofraveva impwarlza. 

Cosi come nessuno penserebbe a 
Pavesc came plemontese, a Sda-
sclaconw *i un slclllano, a Bufali-
no come napoietaito, a Bilenchi o 
a lei cometoscanl. C'e un patrimo-
nlo dl cultura comune scnia II 
quale non cl sarebbe neppure l'l
talla. 

Se l'ltalla fosse rimasta la somma 
di tanti muclpi non avrebbe avuto 
una cultura importante, dal note-
vole respiro. Sarebbe stata la sto-
ria di una serie di piccole accade-
mie, L'ltalla e nazione anche per 
questo, una nazione diversa dalle 
altre. C'e un'anima del paese che 
sente di dover raggiungere una 
realta in nome di questo mito. Vo-
glio raccontarle un altro piccolo 
episodio. In ottobre del 1994 do-
vevo andare a Recanati per riceve-
re il premio Leopardi. Doveva es-
serci anche Scalfaro ma la cerimo-
nia fu riviata perche il presidente 
dovette recarsi in Piemonte deva-
slato daH'alluvione. Vede, e un'al-
tro piccolo esempio: la sventura 
del Piemonte ebfae riflessi a Reca
nati, Quando, nel gennaio del 
•1995 la eerimonia si tenne io par-
lai di Leopardi, di come si fosse in-
vestito della realta dolorosa dell'l
talia. Citai Unamuno, quando di
ce: «Mi duole la Spaana» A Leo
pardi doleva I'ltalia. £ il primo dei 
modemi che fa awertire questo 
dolore ai suoi contemporanei. L'l-
talia e un paese doloroso e vor-

remmo che nemmeno questo do
lore ci fosse sottratto: Appartiene a 
questo Paese, nei suoi contrast!, 
nelle sue contraddiziont tra mito, 
bellezza.ulopia, - '•< •' 

Quest'ltalia dolorosa appartiene 
anche alia letteratura e alia poesla 
modema, da UngaretU a Montak. 
Appartiene anche a lei, e dentra la 
suapoesia? 

Si, I'ho vissuta e la vivo artcora. £ 
una condizione che ci tiene desti. 
Non e un paese che dorme, soddi-
sfatto delle piccole cose. Se avesse 
ragione Bossi, lo diventerebbe. La 
Padania diventerebbe una provin-
cia di salumieri attaccati alia Ba-
viera, anzi, il sud della Baviera. Se 
viene a mancare I'anima il corpo 
si lacera, imputridisce. La nostra 
anlma pu6 essere qualche volta 
distratta, ma ha tutte le sfumature 
di una esistenza nella quale e pre
sente questo nodo di dolore, di in-
felicita. Mae nostra, ci appartiene, 
in essa ci riconosciamo da Dante 
in poi. 

Un mito, una Utopia, penegutta 
per secoli e quando l'unita si rea-
lizza porta con se I germl della ma-
lattia che oggi cl affllgge. E per 
questo che lei parla di qualcosa di 
irraggiungitme? 

Sono stati commessi diversi errori. 
Si dice che Cattaneo perse la parti
ta di quello che allora era il federa-
lismo. Credo che la dovesse per-
dere perche il motivo trainante era 
proprio l'unita, non la composi-

zione ragionevole di un paese che 
potesse stare insierhe senza trop-
po danno. No, era il mito unitario, 
un miraggio che aveva presieduto 
a tutte le considerazioni importan
ti sull'ltalia che si erano accumula
te in un arco di tanti secoli. Alfieri, 
Foscolo. Ma non c'e solo la lettera
tura, c'e anche la politica, Machia
velli, c'e la filosofia. Tutta la mens 
italiana era impregnate da que
sto spirito e per questo era viva. 
Non mi meraviglia quindi, che si 
sia avuta ragione dei federali
sm!. I Cavour, i Mazzini. Per loro 
il mito unitario era piu forte del
la razionalita funzionale. II fede-
ralismo non era una scelta aper-
ta, una via percorribile. 

Ma oggi il federaHsmo si ripropo-
ne, anche selecondhdonl sono di
verse. Non plu in uno Stato in for-
mazione,madarrh>nnareprofon-
damente. Lei die ne pensa? 

Penso che probabilmente federa-
lismo e un termine improprio. Si 
federa qualcosa che non e unito, 
passando dal molteplice al coesi-
stente. Qui sembra si voglia fare il 
camminoinverso. 

Mantenendo salda I'unlta del Pae
se. 

Questo e fondamentale. lo ritengo 
si debba pero guardare piu alia so-
stanza che e fatta di decentramen-
to, di autoomia reale, anche se cid 
che si e fatto in passato non ha 
funzionato. A questo si dovra ri-
spondere awicinando il potere ai 

Alberto Cristolari/A3 

cittadini, alle realta locali. In que
sto senso ci sono esigenze, richie-
ste che hanno un loro solido foda-
mento. Ma ci vuole uno stato cen-
trale forte, coeso.'Debbo dire pero 
che, in questa fase cosi difficile e 
dolorosa, non vedo personalita 
autorevoli. Forse verranno fuori 
con l'occasione. A Bossi va rispo-
sto con I'iniziatva, non basta lindi-
gnazione che suscitano le sue di-
chiarazioni. Deve far riflettere la 
resa di parecchi cittadini che, al di 
la delle ingiustizie patite e da risar-
cire, e la resa agli egoismi. 

Insomnia, mentre si atobalbzano i 
proUemi e I progetti, la sodeta si 
trtbaltzza. Come si esce da questa 
drammatlcacontraddlzione? 

Gia, le piccole patrie contrapposte 
all'Europa e al mondo. Lo vedo un 
po' come la rivolta degli Iloti arric-
chiti, per come viene presentata la 
cosa, con l'alterigia sprezzante di 
chi si sente al sicuro rispetto ad al-
tri meno fortunati, pid poveri e in 
difficolta. C'e da sperare che l'a-
zione di un govemo auterovole 
che lavori cocretamente, scongiu-
ri questa ipotesi disgraziata pro-
spettata da Bossi. Siamo in una 
empasse tremenda, di basso 
profilo, anche se forte proprio 
perche dietro c'£ la parte piu 
bassa dell'uomo: l'egoismo. Sa
rebbe disastroso se fossimo co-
stretti a reprimere con la forza. 
Ma non si pud lasciare conrere, 
la mina va disinnescata. 

Per il federalismo 
iniziamo a discutere 

con le Regioni 
•RUNO 

L ASCIATOINsecondali-
nea durante la campa-
gna elettorale, tanto 
dall'Lllivo quanto dal 
Polo, il tema federali-

« ^ ^ smo ha riconquistato 
rapidamente il centra della poli
tica italiana, anche sull'onda del 
successo elettorale della Lega. II 
processo di riforma dello Stato 
va awiato con la massima rapi-
dita, evitanto pero di imboccare 
stradesbagliate. 

£ necessaria una preliminare, 
approfondita riflessione su qua
le tipo di federalismo sia dawero 
utile all'ltalia e su quale livello 
istituzionale debba essere posto, 
in modo coerente con quella 
analisi, al centra della nostra ri
forma dello Stato. 

Alia provocazione della Lega, 
che sembra abbandonare la 
prospettiva federalista, minac-
ciando I'awentura della seces
sione della Padania e della divi-
sione dell'ltalia in due - secondo 
il modello «due economie, due 
Paesi, due casse» - non si pu6 ri-
spondere ne con la semplice de-
nuncia, pure necessaria, ne con 
una responsabile ma generica ri-
vendicazione di autogovemo lo
cale. 

Si deve invece rispondere in 
primo luogo raccogliendo pie-
namente la sfida del federalismo 
solidale e traducendola con una 
convincente proposta di riforma 
dello Stato capace di interpreta-
re la vera domanda di govemo 
territoriale espressa dal Paese. 

Non vi e dubbio che la do
manda di federalismo proviene 
principalmente dal sistema eco-
nomico, e particolarmente evi-
dente nelle aree a industrializza-
zione diffusa del Nord-Est e del 
Centro e nasce dalla consapevo-
lezza che la competizione inter-
nazionale si e spostata dal livello 
della singola impress a quello 
del sistema territoriale di appar-
tenenza. 

E che, pertanto, la domanda 
di govemo e essenzialmente do
manda di organizzazione dello 
spazio economico, di creazione 
di condizioni ambientali favore-
voli alia attivita delle imprese. 
Questa domanda di govemo 
non e pifl rivolta alio Stato cen-
trale perche e cresemta enorme-
mente la consapevolezza che 
nell'ambito del Paese convivono 
molti sistemi produttrvi tra loro 
profondamente diversi, ognuno 
dei quali richiede azioni di soste-
gno specifiche, un govemo per 
cosi dire «personalizzato». 

Se questa 6 la fonte principale 
della nuova domanda di federa
lismo, occorre intanto chiedersi 
se le citta rappresentino I'ambito 
territoriale nel quale pu6 essere 
organizzata in modo ottimale la 
risposta ad una tale domanda di 
govemo e se, pertanto, la dire-
zione da seguire sia quella che 
conduce al cosiddetto "federali
smo municipalista». 

E evidente che le grandi citta 
metropolitane presentano una 
complessita e una dimensione 
demografica ed economica tali 

da giustificare un loro ruolo forte 
nel govemo degli stessi process! 
economici. 

Ma e altrettanto evidente che 
le grandi citta rappresentano sol-
tanto il 15-20% del paese e che il 
restante 80-85% (circa 45 milioni 
di cittadini) efrantumato in 8000 
piccolissimi, piccoli e medi co-
muni, il cui ruolo pud e deve es
sere rafforzato soprattutto per 
quanto riguarda le funzioni ge-
stionali, ma non potra mai assur-
gere a ruolo di progettazione 
strategica dello sviluppo. 

La progettazione dello svilup
po su larga scala tenitoriale, il 
coordirtamento e la valorizza-
zione delle risorse presenti nel 
territorio, la creazione delie con
dizioni ambientali nelle quali si 
possa esprimere al meglio una 
vitale imprenditoria, tutto questo 
e essenzialmente compito delle 
Regioni. 

Come ha peraltro da tempo 
indicato la stessa Unione Euro-
pea, che ha assunto quale di
mensione di riferimento territo
riale, ma soprattutto quale realta 
istituzionale e di govemo, per 
una parte rilevante della sua 
azione politica proprio il livello 
regionale. 

E bisognerebbe anzi aggiun-
gere che, per come sono definite 
le regioni amministrative italia-
ne, il compito di sostenere e go-
vernare un credibile progetto di 
sviluppo talvolta travalica la loro 
stessa dimensione e richiede, in 
particolare a quelle piu piccole, 
un coraggioso sforzo di integra-
zione interregionale e di proget
tazione in comune di interventi a 
scala sovraregionale. 

L ETESIDELL'ULIVO.eil 
caso di ricordarlo, in 
realta sono del tutto 
coerenti con questa irn-
postazione. Esse preve-

K ^ H S dono infatti una riforma 
federalista fondata su un ruolo 
centrale e completamente nuo-
vo delle Regioni (tra 1'altro attra-
verso la trasformazione dell'at-
tuale Senato in Camera delle Re
gioni) , la cui autonomia siesten-
de fino alia possibilita di discipli-
nare la propria forma di governo 
e I'ordinamento degli enti locali, 
di realizzare accordi fnterregio-
nali perscopi sovraregionali. 

E nello stesso tempo le mede-
sime tesi prevedono un ruolo 
rinnovato ed un'ampia autono-

"mia finanziaria e organizzativa 
agli enti locali, tra 1'altro «garan-
tendo costituzionalmente i Co-
muni dalle tentazioni del centra-
lismo regionale e favorendo il 
massimo decentramento delle 
funzioni amministrative agli enti 
locali-. 

Da qui si deve partire per co
struire rinnovati sistemi regionali 
di autogoverno capaci di rispon
dere alia reale domanda di fede
ralismo espressa dal Paese, siste
mi fondati su nuove Regioni, 
nuove Pravincie e nuovi Comu-
ni. 

v '(presidente Regiane Umbria) 
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Poche ore per trovare l'assassino 
reazione spaventosamente spro-
porzionata fracassando contro il 
muro o la senvania la testa della po-
vera wttima. Ne] terzo caso infine 
potrebbe trattarsi di un gesto ag
gressive che doveva essere piu 
blando ma che e sfuggito al suo au-
tore andando molto al dl la delle 
iniziali intenzioni. 

Mi sono soffermato su questa ca-
sistica perche, come ormai e noto, 
il bandolo per la soluzione di un 
delillo di tipo «borghese» (in questo 
gli omicldi di Nada e di Simonetta si 
assomigliano) e principalmente ii 
movente, Ignorando il movente 
ogni mossa Investigativa nschia di 
andare a vuoto e agli inquirenti non 
resta che conlinuare a ripetere «ci 
stiamo muovendo in tutte le dire-
zioni» che e come dire: per il me
mento stiamo fermi, 

Rispetto a via Poma, e forse pro
prio grazie a quell'esperienza, gli 

inquirenti peraltro sembrano esser-
si mossi con una certa accortezza. 
Per esempio facendo immediata-
mente perquisire tutti i cassonetti 
della zona (se sono accurate le no-
tizie di agenzia) alia ricerca o del-
I'arma del delitto o di indumenti 
sporchi di sangue. £ anche sembra-
ta piuttostd convincente la decisio-
ne di scartare I'indizio dello scontri-
no del bar, troppo suggestivo e 
troppo cinematografico per essere 
veto. Un assassino che perde sul 
luogo del delitto un indizio come 
quello purtroppo c'e solo nei ro-
manzi. 

£ mancato invece ancora una 
volta. sempre stando alle notizie 
diffuse, quel «congelamento» della 
scena del delitto che sarebbe stato 
fondamentale adottare. Ogni per
sona che entra e si muove sulla sce
na di un delitto, involontariamente 
altera e distrugge prove e indizi, al-

lontanando la soluzione del caso. 
Esemplare (in senso negativo) fu 
per esempio il delitto della contes-
sa Alberica Filo della Torre all'OI-
giata. Nella stanza da letto dove I o-
micidio era stato commesso s'aggi-
rarono per ore e ore moltissime 
persone prima che la polizia scien-
tifica cominciasse a fare dei rilievi 
diventati in quel modo praticamen-
teinutili. 

In questo momenta non e possi-
bile dire se il caso di Nada Cella e 
quello di Simonetta Cesaroni si as-
somiglieranno anche nel finale. La 
mia ipotesi e che nel caso della Ce
saroni gli investigatori erano arrivati 
molto vicini alia verita ma purtrop
po senza poter mettere insieme un 
numero sufficiente di prove. Nel ca
so di Nada saranno decisivi i prossi-
mi glorni. Se entro pochi giorni non 
saltera fuori o un indizio consisten-
te o quanto meno un movente 
plausibile e verosimile che dovre-
mo aggiungere un altro nome alia 
gia lunga lisla dei delitti rimasti in-
solutieimpuniti 

[Corrado Augiaa] 
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