
L'lNCHIESTA. Viaggio nel separatismo corso, frantumato in mille rivoli di lotte intestine 
• BAS'I'IA La sagoma scura di 
Capraia sta per essere inghiottita 
dalla sera che scende sul mar Tirre-
no. La nave «Danielle Casanova* la-
scia lentarnente le banchine diretta 
a Nlzza. Bastia toma alia sua calma 
esteriore: i caffe colrni di giovani, 
qualche anziano che confabula in 
Place Hotel de Ville, la fila degli ara-
bi che telefonano, i ristoranti del 
potto vecchio animati di turisti, l'a-
ria di una frontiera naturale che 
non concede appelli: il traghetto 
che parte per la FVancia, I'llalia che 
scompare con le sue isole, il sipario 
deU'isolamento che ritorna, il di-
stacco e la lontananza che diventa-
no palpabili. Niente fa trasparire 
1'anima inquieta della Corsica. Da-
vanti alia sede del movimento indi-
pendentista della Cuncolla, in rue 
Miot, sventola una bandiera sfilac-
ciata; seduti al bar Novelty tre ap-
partenenti al partito autonomista 
Upc, Unione del Popolo Corso, 
ascoltano la radio. C'e un rintocco 
lontano di campane che spezza 
I'assoluto predominio delle ombre 
che piano piano coprono di malin-
conia la citta, marcando la sua di-
stanza da ogni luogo. Si celebra 
una rnessa, non una messa come 
lanle: una cerimonia in ricordo di 
«u nostru amicu Stefanu». Qua e la 
sbiadite scritte inneggiano alia Cor
sica Nazione, il movimento che per 
anni ha sollevato gli spiriti irrequieti 
dell'isola, prima delle divisioni, del
le armi, degli omicidi fratemi. 

Su «ll RibombU'i, il giornale della 
Cuncolta, si invita la gente a solve
re «a i patriots incarcerati: Batti 
Istria, penitenziario di Fleury Mero-
gis; Cristianu Jean, penitenziario di 
Fresnes; Patriziu Murati, peniten
ziario di Parigl. Mura, barriere, sbar-
re, tutto I'opposto del cieli nitidi del
l'isola tirrenica. I loro indirizzi, sino 
a pochi mesi fa, erano sperduti ca-
solari di montagna, villaggi di mare, 
paesi a mezzacosta dal quail scru-
tare l'irrigidlto orizzonte del mare e 
della storia. L'eta delle ginestre e 
del geranl per loro non esistera piu. 
Niente sara piO come prima, tuttosi 
e fatto enormemente pifl comples-
so da quando le arm! hanno preso 
ilposto della ragione. 

Titanimechluscinuna 
.11 corso e la lingua del cuore, il 

francese e la lingua del pane, 1'ita-
llano e la lingua del passato», Tra le 
minoranze etniche, la Corsica non 
ha II cuore diviso a meta, ma in tre 
parti. Tante, forse troppe. Sorride 
appena Jacques Thiers, seduto al 
bar Napoleon, sotto i platani dl Pla
ce Saint Nicholas. Scuote la testa e 
rammenta, forse piu a se stesso che 
a me: «8ino ad oggi la coscienza 
culturale corsa e stata una sofferen-
za, un dolore, I'attesa di una morte 
programmata». Thiers, professore 
dl Storia e lingua corsa e ditettore 
del Centro culturale dell'Universita 
di Corte, la «maledetta» scuola di 
Pasquale Paoli, dice chec'e un Pae-
se legale e un Paese legittimo e che 
la prima cosa da fare e ristabillre la 
flducla, ildialogo, laconfidenza: «ll 
facile guadagno, la speculazione, 
la disoccupazlone - spiega - porta-
no ad una democrazia incompiuta. 
La eorruzione, il banditismo e le in-
filtrazioni fanno il resto. Cosl e stato 
rovinato un movimento, quello cor
so, che era un movimento puro. Ma 
non tutto eperduto". 

Vlolenza, morte, assassinii: non 
c'erano queste parole scritte nel-
I'albo d'onore dell'autonomismo 

Corsica, nazione ambigua 
In Corsica il separatismo da alcuni anni ha il 
colore del sangue. E dawero colpa delle lotte 
intestine fra i gruppi, clandestini e no, che pre-
dicano l'indipendenza? E quali sono le ragioni 
storiche e quelle recenti di questa «sconf itta»? 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO FERRARI 
quando rinacque negli anni Ses-
santa dal lungo silenzio nel quale si 
era cacciato a causa delle passioni 
irredentiste fomentate da Benito 
Mussolini. Allora, in pieno boom 
economico continentale, la Corsi
ca era ridotta ad un deserto se com-
parata alia popolazione di altre iso
le mediterranee come la Sardegna, 
la Sicilia, l'Elba o le Baleari. Una 
emorragia iniziata nei primi del 
'900 con la fine della navigazione a 
vela e l'awio del vapore, con la 
"diaspora corsa»: 300 mila isolani a 
Portorico, 100 mila in Venezuela, 
ISOmilaaMarsiglia. 

AH'introduzione dei pieds-noirs, 
gli ex coloni francesi provementi 
soprattutto dall'Algeria, i corsi rea-
gironocon I'orgoglio di una fiera fe-
rita. Minacciato di soprawivenza, 
privato della sua identita e costrelto 
a subire I'attacco al territorio da 
parte del grande capitate turistico-

imprenditoriale, il popolo corso ha 
rimesso in gioco quel poco di cultu-
ra che la centralizzazione francese 
lasciava trasparire. Si sono rispolve-
rati vecchi vagiti di lingua corsa, co
me «A Cispa» e «A Tramuntana»; 
esaltati eroi nazionali come Pa
squale Paoli e Santo Casanova; rin-
novati fasti di partiti locali che negli 
anni Venti avevano dato segni di vi
ta. «E bene dire - spiega lo storico 
cornunista Ange Rovere, vice sin-
daco della giunta di sinistra di Ba
stia - che l'autonomismo nacque su 
problemi concreti, su un malessere 
ed una frustazione generate. Ma dal 
75 il movimento, perdendo molti 
dei suoi contenuti cultural!, ha subi-
to una brusca radicalizzazione spo-
sando 1'indipendentismo. La teo-
rizzazione del racket ha aperto le 
porta ad un fenomeno di tipo ma-
fioso. Gli ultimi governi, poi, awian-
do il negoziato con alcuni gruppi 

indipendentisti, hanno finito col le-
gittimarli e quindi con 1'aprirecon-
traddizioni al loro intemo». 

La passione, anche giovanile, 
verso i movimenti autonomisti ed 
indipendentisti e venuta meno. Re-
sta la solidarieta, anche attfva, ver
so gli amici e i parenti incarcerati, 
verso le famiglie colpite dal lutto. 
C'e una Corsica che si interessa alia 
questione, ma c'e una Corsica che 
rifiuta il problema (un sondaggio 
rivela che 1'82% della popolazione 
e contraria all'indipendenza, ma il 
49% ha simpatia per i movimenti 
nazionalisti). II lento e progressive) 
disamore dell'opinione pubblica 
inizia nel 1984 con I'uccisione di 
due trafficanti di droga da parte di 
membri del Fronte Paesanu Corsu 
diLiberazione. 

Lacurhiradelsospctto 
Nasce il sospetto, una parola che 

ritorna sovente neH'ultimo decen-
nio. L'implosione dei nazionalisti 
forma altri solchi invalicabili. La rot-
tura e segnata soprattutto dalla pro-
posta di grande dialogo lanciata da 
Pierre Joxe nell'89, accolta dal Mo
vimento per l'Autodeterminazione 
(MPA) e respinta dalla Cuncolta, e 
quindi dal controverso Statuto di 
autonomia dell'89. Prende forma, 
in base all'articolo 72 della Costitu-
zione francese, la Collettivita terri-
toriale della Corsica, ma il Consi-
glio Costituzionale boccia l'articolo 

1 dello Statuto che dava riconosci-
mento giuridico al popolo corso. II 
conseguente successo elettorate di 
Corsica Nazione, il cartello di 
Edmond Simeoni, e evidente ma di 
fiato corto. Divisioni, di nuovo divi
sioni. Poi, il 15 giugno '93, con I'uc
cisione di un militante del Fine, 
scoppia la lotta fratricida. I membri 
della stessa organizzazione rivendi-
cano l'omicidio per legittima difesa 
contra «la deriva brigatista». Corsica 
Nazione si disfa in diversi rivoli, si-
gle, partiti legali che diventano ve-
trine di movimenti clandestini, clan 
contra clan, insomma una spirale 
di morte: Jean Francois Filippi, pre-
sidente del Bastia Sporting Club, 
poi Franck Muzy, poi altri ancora, 
una lista lunghissima di ex amici. 
L'ultimo episodio a febbraio, con 
I'uccisione a Porto Vecchio di Char
les Andreani, primo militante del-
I'Accolta naziunale corsa a cadere. 
Un bilancio triste ed amaro: 44 omi
cidi, di cui 21 rivendicati dai nazio
nalisti; 20 mora' tra i dissidenti dei 
movimenti corsi, di cui 13 I'anno 
scorso; 10 gendarmi uccisi; 8.400 
attentati, di cui 3.700 rivendicati dai 
combattenti clandestini «en cagou-
les». La ragione principale del con-
flitto intemo? Francois Santoni, se-
gretario nazionale della Cuncolta, 
parla di dirigenti del Fine prima cor-
rotti e poi esclusi da sporchi affari 
immobiliari. Ma basta tutto ci6 a 
spiegare la corsa della morte? 

Bastia, il cuore segreto della ri-
volta, non batte piu a ritmi regolari. 
La cronaca ha incalzato la storia 
provocando una tachicardia, la 
proverbiale lentezza della Corsica 
sembra preda di improwise con-
vulsioni. Da quattro mesi le armi 
tacciono; il govemo Juppe ha por-
tato la questione corsa in Parla-
mento; la tregua stabilita unilateral-
mente dai gruppi clandestini sem
bra instabile come una corda al 
vento. I vari gruppi indipendentisti 
contano i loro morti dell'ultimo an
no: 7 per la Cuncolta-Flnc Canal Hi-
storique; 6 per I'Mpa e il braccio ar-
mato Fnlc-Canal Habituel. Vecchi 
rancori si mescolano a nuovi in-
ganni: gangsterismo, teoria del ra
cket, infiltrazioni, odore di mafia, il 
ritomo a logiche da Mezzogiorno. 
«Festini cannibili> li hanno definiti a 
Parigi. Ma Emilio Zucarelli, deputa-
to e sindaco di Bastia, non ci sta a 
questa generalizzazione: «Si conti-
nua a trattare dice - con persone 
che poi lanciano ultimatum. Basta 
con I'ambiguita! Bisogna smettere 
di satanizzare la Corsicab. Condi-
zioni di normalita chiedono dun-
que i partiti tradizionali che dopo il 
dramma dello stadio di Furiani, la 
catena di delitti e il calo di turismo 
sentono ana di depressione. Fatte 
le proporzioni, poi, in Corsica ci so
no piu drogati e sieropositi che a 
Marsiglia e le sue strade, le famige-
rate arterie a picco sul mare, provo-

cano piu incidenti mortali tra i gio
vani che nelle altre regioni francesi. 
Ma sinora a reggere i titoli dl crona
ca e stato quel meccanismo, gia 
spenmentato nei Paesi baschi e in 
Irlanda del Nord, che vedeva le or-
ganizzazioni legali fare da veto a 
quelle clandestine. Uno stratagem-
ma che non ha retto e che ha linito 
con lo scatenare antichi istinti pri-
mitivi secondo un arcaico rituale di 
«vendetta» che, probabilmente, ha 
fatto piu morti di coloro che sono 
considerati i conquistatori «Come 
spiegare questa capacita di autodi-
struggersi se non con la permanen-
za di comportamenti di chiusura?» 
si domanda Gabriel XavierCulioli. 

Soltanto da pochi giomi il mosai-
co deirindipendentismo toma a 
parlarsi, anche se non rinuncia a 
denunciare il "doppio linguaggkw 
dell'uno o dell'altro e non rinuncia 
a sfilacciarsi ulteriormente, come 
dimostra la nascita di un nuovo 
Fronte ribellu. Ma Cuncolta, MPA e 
ANC sembrano d'accordo sull'esi-
genza di bloccare la spirale mortale 
e aprire la via della trattativa con lo 
Stato. La Cuncolta ha persino spo-
sato tesi di carattere fiscale che si
nora erano estranee al movimento: 
«Bisogna fare dell'isola un diparti-
mento d'Oltremare* ha proposto 
Santoni. «La Corsica e un'isola - ha 
aggiunto - e un'isola, per definizio-
ne, e situata oltremare». 

II mHodi Pasquale Paoli 
Gia, che cos'e la Corsica? Da che 

parte pende il suo orologio della 
storia? Come mai e cosi forte il desi-
derio di autoesclusione? Per Ange 
Rovere la mitizzazione della Corsi
ca di Paoli e un inganno: «ll Sette-
centocorsoeun invemodi miseria» 
sostiene. I nazionalisti, invece, ve-
dono in quei quindici anni di follie 
e speranze un'eta d'oro irreale. «ll 
dilemma della Corsica - spiega - e 
risolto nella sua partecipazione alia 
Rivoluzione francese e dal contri-
buto dato alia nascita della societa 
modema». Da allora ci sono stati 
230 anni di vita in comune con la 
Francia e ambigui richiami dall'Ita-
lia, ma soprattuto c'e stato un gran
de isolamento. Paradossalmente le 
c:tt& piu vicine - Livomo, La Spezia, 
Sassari e Nizza - non hanno quasi 
mai rappotticon la Corsica. 

Ambiguita e una parola che ri-
corre spesso nei cenacoli intellet-
tuali dell'Universita di Corte, una 
«resistenza« culturale e linguistica 
di piccola entita (3 mila studenti ri-
spetto ai 15 mila di Sassari e ai 25 
mila di Cagliari), ma di forte voca-
zione, sostenuta dall'insegnamen-
to della lingua corsa in tutte le scuo-
le dell'obbligo, facoltativo per gli al-
lievi e obbligatorio per gli istituti. 
•L'ambiguita - aggiunge Thiers - e 
un sintomo di distanza e di attrazio-
ne alio stesso tempo. Non trasmet-
tiamo cultura perche viviamo in 
una emergenza economica e cultu
rale che compromette la nostra 
stessa esistenza». Estramamente ar
eata ed estramenete modema, 
prossima e discosta dalle realta 
confinanti, la Corsica appare chiu-
sa nel Mediterraneo delle civilta 
dello scambio. «Abbiamo una mis-
sione, - sostiene il cineasta Joseph 
Cesarini, - quella di superare le no-
stre frontiere mentali». Le istituzioni 
fanno quello che possono, qualco-
sa cercano di fare le associazioni 
culturali. Prima che la Corsica di-
venti un'isola ancora piO lontana, 
datuttoedatutti. 

II trasformismo triste della nuova letteratura 
• Mai le pagine culturali dei no-
stri quotidiani avevano oflerto tanto 
spazio al dibattito suite questioni let-
terarle: dichiarazioni polemiche, 
manifesti, appelli militanti, pagelline 
stilate con faziosa puntigliosita, in-
tervenli piQ o meno autopromozio-
nall, vtbrantl perorazioni. La passio
ni, ritiratesl da quasi tutti I campi del
la vita pubblica, sembrano ingorgare 
la societa letteraria. Ma a questa so-
vreccitazione corrisponde nella no
stra societa unarinascitadi vero inte-
resseverso la letteratura? Nutroqual-
che dubblo in proposito. O meglio: 
ho I'impressione che negli ultimi 
tempi la letteratura ha si vinto, ma al 
prezzo (altlssimo) di disperdersi 
nell'ambiente. 

Cioe da una parte ha vinto, per
che tutti (glornalisti, economisli, po-
liticl, fllosofl, storicl, conduttori tele-
visivi, etc) si ostinano a fare (o cre-
dono di fare) «letteratura», ma la fan-
no nel senso piu deteriore e pifl reto-
rico: lirisrni a prolusione, aggettiva-
zione inutilmente impreziosita, abu
se dl metaforo... Cosl dispersione 

Sulla qualita, la composizione e la consistenza della narra-
tiva italiana deU'ultima generazione sono sorte recente-
mente delle polemiche assai accese. La battaglia contro il 
«osiddetto «buonismo>> spesso ha rasentato la rissa e ha 
meritato a questo giornale accuse anche volgari. Abbiamo 
chiesto a quattro studiosi di diverse convinzioni (Filippo La 
Porta, Massimo Onofri, Silvio Perrella, Marino Sinibaldi) di 
dire la loro sulla nuova narrativa. Ecco il primo intervento. 

FILIPPO 
nell'ambiente equivale a depoten-
ziamento e perdita della originaria 
vocazionecritlca. 

Certo, il mercato continua ad es
sere affollato di esordienti, spesso 
promettenti (e sempre piu giovani 
altro che generazione videoelellro-
nlca!). Dal 1990 abbiamo avulo una 
trenlina di opere prime a ogni anno. 
Ma, a proposito delle nuove genera-
zioni di scrittori, vonei tomare su un 
punto che mi sta a cuore: credo che 
il rischio maggiore, 1'insldia prO temi-
bile, per la nostra narrativa (ma for-

.A PORTA 
se per la nostra intera cultura) sia 
quello dei travestimenti (e intendo. 
tiavestimenti improbabili, tristi.coat-
ti), al di la di contrapposizioni tra 
«tarantiniani» e «perplessi», tra «pet-
tacolari» e «introversi«. Insomma, se 
dovessi tratteggiare un decalogo mi-
nimo (e ironico): non indossare i 
panni di scrittori programmatica-
mente «crudeli» ed estremisti se si vi-
ve con i genilori fino a 43 anni; non 
fmgersi doloranti e imbronciati pifl 
del dovuto, se nel mondo ci si trova 
abbastanza a proprio agio; non stare 

li a «resistere» ad oltranza (una cosa 
forse nobile dal punto di vista civile 
ma anche faticosissima, un po' mili-
taresca), o a inventarsi il «pulp» me
diterraneo (questi scrittori ce la met-
tono tutta per spaventarci, ma noi 
siamo gia molto spaventati...). In
somma, semplicemente essere se 
stessi. 

Certo, un invito poco inebriante, 
sgradevolmente calvinista. Ma vorrei 
precisare: rimuovere il meno possi-
bile dell'esperienza (ia letteratura e 
anzitutto difesa dell'esperienza - in
dividuate, iniducibile - e non dal-
Vesperienza), e poi mantenersi fe-
deli alia passione spericolata per 
la verita e alia attitudine onnivora 
del genere romanzesco, anche se 
non si e in prossimita del romanzo 
(contro ogni quintessenza o 
estratto«poetico»)... 

E vero, sono definitivamente ca-
dute le distlnzioni tra i generi e le 
scritture, tra letteratura alta e lette
ratura bassa, etc. Pero e anche ve
ro che si continua, ostinatamente, 
a parlare di «buoni scrittori», di «ro-

manzi belli", di «a livello di Salin-
ger» etc. Ho rimpressione che la 
questione della qualita rappresenti 
un po' I'insondabile buco nero, 
I'imbarazzante rimosso di tutte 
queste discussioni. Ora, senza pre-
tendere di riscrivere 1'estetica he-
geliana, possiamo almeno suggeri-
re con che cosa ha a che vedere in 
primo luogo la qualita letteraria? 
Cedo per qualche momenta la pa
rola ad uno scrittore piuttosto 
amato dai nostn nuovi narratori (o 
da una parte di loro). 

Si corrono seri pericoli «quando 
si dedica troppo tempo e troppa 
energia alle parole»; non basta 
produne colorati pastiche, combi-
nare element! che non hanno al-
cun rapporto tra loro (occorrono 
invece «attenzione e abilita»); lo 
scrittore, al contrario per esempio 
dell'autore di libretti d'opera, deve 
curare molto i particolan, ewtare 
errori e approssimazioni; ogni ro
manzo ha a che fare soprattutto 
con I'autobiografia e con 1'esisten-
za, con i suoi "Strati pifl sentiti e 

pifl profondi>; quando si diventa 
troppo sottili «al contatto con la 
pagina i personaggi muoiono»; per 
scrivere dei dialoghi serve soprat
tutto un buon orecchio; la nanati-
va pifl commovente e quella che 
possiede «una luce di innegabile 
autenticita», che parla della vita di 
fuori. Ho tratto questi consign e 
Irammenti di poetica non da un 
noioso apologeta del neorealismo 
ma da un autore citazionista e 
combinatorio, parodistico e mani-
polatorio come il misterioso Tho
mas Pynchon (dalla sua bellissima 
introduzione alia raccolta di rac-
conti degli anni Sessanta Un lento 
apprendislalo, edizioni E/O): No
stalgia del moderno' Umanesimo 
inattuale? E curioso per6 che tutte 
queste cose ci vengano ricordate 
con lorza da uno scrittore cosi 
americano e postmoderno. 

Ma, anche per fare degli esempi 
concreti, «falsi[icabili», vorrei indi-
care quelli che per me sono i testi 
di narrativa italiana pifl interessan-
ti degli ultimi mesi: Olga di Chiara 

Zocchi, romanzo-diario gremito di 
idee e di personaggi e Occhi sulla 
graticola di Tiziano Scarpa, narra-
zione pirotecnica e disperata (e 
senza trascurare qualche altro no-
me: i racconti asciutti e «musicali» 
di Chiara Tozzi, il romanzo epico-
storico del compianto Sergio Atze-
ni, la precisione linguistico-mora-
le, anche se un po' ripetitiva, di 
Andrea Carrara, il giornalismo 
splendidamente e «umilmente» 
narrativo di Enrico Deaglio, le 
short stories realistico-fantastiche 
di Giullo Mozzi). Nei libri di Scar
pa e della Zocchi, tra loro diversis-
simi (tematicamente, fonnalmen-
te), si percepisce, dentro una co-
struzione stilistica molto meditata 
e nello stesso tempo molto «natu-
rale», una esperienza del mondo 
personalissima, una capacita di in-
terpretazione della intera realta, in 
cui trovano posto sia i tic gergali e 
i detriti della cultura di massa e sia 
un'interrogazione alta (intorno al-
I'esistenza e al destino, intorno al 
male e al buio del corpo...). 


