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Croce Rossa Svizzera

ANALISI

Francesco Mismiriqo

Fra l'arcaismo quasi esotico,
i particolarismi e l'uniforma-

zione, l'identitä ticinese attua-
le, ambigua e frustrata, resta
divisa fra l'appartenenza alia
cultura lombarda e l'ideologia
elvetica.

Lungo la strada che ci
conduce alia periferia di Lugano
dove, in un elegante quartiere
abita Alma Bacciarini, lo sguar-
do spazia su tutto l'agglomera-
to. II tessuto urbano luganese
muta: da lombardo sta diven-
tando sempre piü elvetico. So-

prattutto negli anni '60 e '70 lo
Stile architettonico della mag-
gioranza alemannica ha «vomi-
tato» cemento ed ha modella-
to palazzi e banche ormai simili
da Ginevra a Chiasso.

L'uniformazione, l'elvetizza-
zione del territorio svizzero
porterebbe a lungo termine alia

scomparsa dell'essenza
stessa della Svizzera? Certa-
mente, poiche siamo e dobbia-
mo restare unici ed interessan-
ti appunto perche differenti.
Ma il problema urbanistico non
e che un esempio. Infatti, ogni
qual volta che le nostre diffe-
renze non sono piü rispettate
pienamente, sorgono qua e lä
in tutto il Paese rmovimenti per
la difesa della propria identitä
regionale.

Cultura e...
Ma ritorniamo in casa

Bacciarini. Secondo la nostra inter-
locutrice l'aspetto culturale e
basilare per lo sviluppo di ogni
Paese. Cultura non solo intesa
come belle lettere ma come
l'insieme del sapere che si

esplica con la lingua. L'aspetto
culturale della Svizzera italiana
si identifica dunque con il

problema della lingua e delle
nostre radici profondamente
legate alia tradizione italiana. Es-
sa e persuasa della necessitä
di una corretta padronanza del-
lo strumento linguistico, base
indispensabile non solo per
una proficua crescita culturale,
ma pure per la salvaguardia
della nostra identitä (concetto
trito e ritrito). Ed e nell'interes-
se dell'unicum della Svizzera
stessa che questi elementi di
identitä particolari siano rispet-
tati.

«Ci amano ma non
cistimano» (G. Calgari)

Ma a parte gli interventi dei
nostri parlamentari a Berna
(purtroppo raramente in italia-
no), che cercano di marcare
maggiormente la nostra esi-

Incontro con Alma Bacciarini: italianitä o italofobia?

E Dio creö il Ticino••• •
L'italianitä significa, per la Svizzera italiana, ritorno ad un passato idealizzato,
oppure... Ed e l'«oppure» che ci ha spinti ad avvicinare una personalitä, ben
conosciuta a livello cantonale e nazionale, che da molti anni ormai si batte per
la difesa e per il rispetto della nostra identitä latina e lombarda nell'ambito
della Confederazione. Chi? La nostra «Alma nazionale», la signora Alma Bacciarini,

consigliera nazionale liberale-radicale dal 1979 al 1983. Con una simpatia
ed una schiettezza tipicamente «mö-mö», la signora Bacciarini ci ha introdotti
nei meandri dell'italianitä, un concetto assente e presente, che da oltre un
secolo e utilizzato dai nostri intellettuali per definire o per (ri)trovare la nostra
identitä: in un'ltalia svizzera o nella Svizzera italiana... Un'occasione anche per
una riflessione da parte nostra sui nostri rapporti con il nord e con il sud.

Alma Bacciarini: «L'italianitä va tenuta sotto controllo, promossa
e difesa.»
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stenza, come e possibile difen-
dere il carattere e l'origine
italiana del nostra cantone?

Secondo Alma Bacciarini,

per la quale l'italianitä va difesa
su due fronti: nello spazio
transalpino (a Berna e nella
Svizzera interna) e nello spazio
cisalpino (nella Svizzera italiana
ed in Italia), gli svizzeri tede-
schi manifestano molta simpatia

e disponibilitä nei nostri
confronti. Ma ciö che e partico-
larmente dura da conquistare
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ä la stima. Alma Bacciarini e
molto ottimista e dichiara aper-
tamente che non teme per la

nostra italianitä, la quale va pe-
rö promossa e difesa costante-
mente. La cosiddetta germa-
nizzazione del cantone non la

preoccupa poiche, secondo
lei, I'attuale percentuale di ger-
manofoni residenti non e «pe-
ricolosa». Secondo lei il perico-
lo non e esterno al cantone ma
interno. La difesa dell'italianitä
dipenderebbe dunque dal sin-
golo individuo, da ogni svizzero
italiano, sempre piü minaccia-
to da «pericoli» di ogni sorta.
Uno dei quali e I'obbligo di
laurearsi fuori dal cantone, dis-
imparando cosi la lingua italia-
na. La formazione professionale

in una lingua straniera richie-
derä all'interessato un partico-
lare sforzo per padroneggiare
nuovamente il lessico e la sin-
tassi della lingua italiana. Oltre
alia salvaguardia del buon
italiano, secondo Alma Bacciarini
gli svizzeri italiani dovrebbero
aprirsi maggiormente all'ltalia.
Non per motivi irredentistici,
ma per poter fruire dei neces-
sari ed utili scambi culturali col
nostra retroterra d'origine lom-
bardo-piemontese.

L'italiano elvetico
II pensiero di Alma Bacciarini

pud essere cosi riassunto: il

vera pericolo per l'italianitä in
Ticino e interno e si identifica
con la qualitä sempre piü sca-
dente della lingua che ci carat-
terizza sovente come malpar-
lanti e malscriventi. II «mate-
riale» usato rimane l'italiano,
ma la semantica e elvetica.
L'italiano nostra diventa cosi
scadente a causa d'improprie-
tä di lessico, dell'uso errato dei
pronomi e dello sfacelo della
sintassi. Le cause sono da ri-
cercare, oltre che negli studi
universitari oltr'Alpi, nella man-
canza di vasti interessi culturali,

nella mancanza di un'apertu-
ra all'ltalia e nell'uso dello
Schwyzerdütsch quale mezzo
di comunicazione per tutti
colore che esercitano una profes-
sione, soprattutto nel secon-
dario e nel terziario.

L'italianitä deve dunque
essere tenuta sotto controllo,
promossa e difesa da noi stes-
si (evitando ad esempio di co-
municare automaticamente in

tedesco coi turisti del nord o
evitando di invitarli a tavola
proponendo loro solo menu in
tedesco, n.d.r.). Ma sono ap-
punto i diretti interessati che
dicono di no a ciö che, quale il

CUSI, potrebbe fungere da base

culturale e di riferimento
per I'attuazione di una politica
di difesa di un'identitä cultural-
mente lombarda e politica-
mente svizzera.

Cercasi ticinese
Ma fra I'ottimismo di Alma

Bacciarini e i suoi sforzi per di-
fendere l'italianitä e per aprirsi
alia vicina penisola, i quali sono
purtroppo attuati solo da un
pugno di intellettuali o da una
elite che pub permettersi di
partecipare a scambi culturali
quali Pro Venezia, Amici della
Scala o la Consulta italo-svizze-
ra, vi e un certo «no man's
land» dove il ticinese medio er-
ra alia ricerca di se stesso: fra
il non volersi identificare con
I'ltalia (dove si ha I'impressio-
ne di vedere «terroni» dapper-
tutto) e I'accettazione passiva
(o I'antipatia) dei germanofoni,
Egli si rifugia allora aH'ombra
del suo campanile, trasforman-
do il cantone in una miriade di
microcosmi.

Da un Ticino povero
ad un povero Ticino...

Terra di emigranti dal sedi-
cesimo secolo, terra di rifugio
durante il secolo scorso, terra
d'artisti da secoli (come la defi-
nisce I'ETT, quasi come un alibi

per giustificare I'attuale con-
dizione...), terra di soggiorno
dei rappresentanti delle mag-
giori correnti artistiche con-
temporanee soprattutto dagli
anni '10 agli anni '50, terra di
transito, terra aperta all'Europa
grazie alia sua posizione geo-
grafica, il Ticino si sta attual-
mente ripiegando su se stesso.

Dopo I'apertura, I'autar-
chia?

Tradizionalmente rurale e

economicamente molto povero
fino all'inizio del nostra

secolo, il Ticino e ormai cambiato
e si trova confrontato a difficol-
tä comuni a tutta I'Europa: in-
quinamento, natura deturpata,
malessere giovanile, aumento
della violenza e della criminali-
tä, ecc.

II Ticino non e un'isola e la

riscoperta della nostra identitä
rurale passata (quasi miticizza-
ta), il ritorno ad una cosiddetta
cultura ticinese originale o il

proporre un'immagine-model-
10 nostalgica sulla scia di «Ticino

ieri e oggi»: ieri il bello, oggi
11 brutto, non hanno a nostra
avviso nessun senso. II mondo
evolve e noi con lui. Ma il peso
dello spirito reazionario e con-
servatore locale e molto pe-

Autarchia o
' apertura

al mondo?

sante. Cosicche immobilismo,
dipendenza e paura generano
un netto rifiuto per tutto ciö
che e nuovo o differente. Tre-
centomila abitanti circa cerca-
no ora di bastare a se stessi
invece di aprirsi nuovamente al

mondo riscoprendo soprattutto
la nostra essenza lombarda

e latina.

Dopo I'autarchia I'apertura?
Ma quale apertura e di chi?

Quella di una elite o di tutta la

popolazione? Tre secoli di do-
minazione dei landfogti,
I'attuale sottomissione agli impe-
rativi economici svizzeri tede-
schi, l'«Ausverkauf» manten-
gono il Paese in una situazione
di dipendenza alia quale ben
difficilmente potremmo sot-
trarci anche perche concreta-
mente (e storicamente) ciö
corrisponderebbe ad un'uto-
pia

Ma il vero problema, come
lo rileva la signora Bacciarini, e
culturale e non economico
(anche se questi due fattori sono
in relazione). Si tratta di un
problema che concerne tutti, e
non solo una elite. Un primo
passo potrebbe essere realiz-
zato abbandonando gli stupidi
e superati pregiudizi contra

I'ltalia e gli italiani: la Repubbli-
ca ha ormai 40 anni, Mussolini
e morto e gli italiani non sono
solo manodopera a basso
prezzo...

Ma e purtroppo innegabile
che questo discorso di apertura

alia «lombarditä» del nostra
cantone e fatto, oggi come ieri,

soprattutto da certi intellettuali

e dai politici. L'assenza di
un'universitä ci spinge ad avvi-
cinarci maggiormente ad una o
piü culture europee. Ciö e un
vantaggio enorme per tutti
colore) che, pur sapendo mante-
nere intatta la loro origine italo-
lombarda, sanno approfittare
di tale contatti diventando cosi
europei. Apertura d'orizzonti e
italianitä, o «ticinesitä», posso-
no andare di pari passo poiche
una non esclude I'altra, anzi la

rinforza. Purtroppo i cronici
complessi di inferioritä ci fan-
no dimenticare che il nostra
cantone annovera (proporzio-
nalmente) il piü alto tasso di
abitanti parlanti le tre lingue
nazionali. Anche se economicamente

piü importante, la

Svizzera tedesca corre sempre
piü il rischio di «ghettizzarsi»
culturalmente (la seconda
lingua nazionale a Zurigo, dopo lo
Schwyzerdütsch, e I'inglesel).
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Se vogliamo migliorare la reci-
proca comprensione occorre
approfondire ed estendere la

conoscenza delle lingue, asse-
gnando soprattutto un posto
migliore alia lingua Italians. Ma
politicamente e culturalmente
le cose sembrano andare di-
versamente. Una Svizzera piü
unita e dunque impossibile? La
ieale ugualianza e un'utopia?
«Sunset Boulevard» per la Na-
zione «plurilingue»?

L'italofobia dilaga
Ma non possiamo restare in-

sensibili anche al preoccupan-
te aumento del numero di co-
loro che, nella Svizzera italiana.

l'estero. II Ticino non e la miti-
ca Arcadia o solo un sapore di
sole per nordici alia ricerca di
esotismo - un Ticino «grotte-
sco». Per poter distruggere
(ma vogliamo veramente di-
struggerle?) tali immagini im-
poste, volute o tollerate occorre

saper proporrere non solo
una terra d'artisti (che se ne
vanno...), non I'indifferenza,
ma elementi veri della nostra
cultura e realtä che sono indis-
sociabili dal mondo lombardo.
Occorre inoltre non dimentica-
re il nostra passato di Paese
povero ed accettare il destino
di terra di transito. Fra le Alpi e
il Po il nostra cantone fruisce

Primo si ven-
devano palms,

sole e
boccalini, ora
I'arte, doma-
ni... si vedrä!

{Foto: ETTI

manifestano una certa «aller-
gia» all'italianitä: l'italofobia
dilaga, ultimo sitomo che I'iden-
tita nostra resta ancora vaga,
ambigua. E mentre la cerchia-
mo nell'autarchia I'elvetizzazio-
ne e l'uniformizzazione s'in-
stallano. L'immagine falsa del
«Fröhlichvolk» resta sempre la

nostra carta da visita. Un'im-
magine pur sempre tollerata
(se non accettata) dalla popola-
zione locale che spesso si

compiace nel riconoscersi in
cliches riduttivi e banali (pal-
me, boccalini, zoccoletti) che
condizionano la nostra immagi-
ne generate in Svizzera e al-

di una posizione privilegiata
che va sfruttata, e non ignora-
ta, alio scopo di incoraggiare
I'attuale, ma dispersivo, fervo-
re artistico, che in Ticino po-
trebbe rappresentare l'unitä, la

diversitä o la sintesi fra nord e
sud.

Eppure la frontiera politics
separa sempre piü due mondi
che per secoli sono stati geo-
graficamente, storicamente,
economicamente, socialmen-
te e culturalmente interdipen-
denti. Milano e lontana. Zurigo
ci e estranea. Ma chi siamo?

COMMENTO

Fra stereotipi, cultura,
identitä e decibel:
il Ticino!

Piccolo
mondo
antico
Da una parte una frag-
mentazione dispersiva
di piccoli eventi cultural-
ricreativi a scopo turisti-
co; dall'altra grossi av-
venimenti che incidono
poco sulla realtä locale:
il Ticino non ha ancora
trovato la strada verso il
2000.
Dalmazio Ambrosioni
Sapore di sole

Fine giugno. II declinare delle

Valli si fa piü dolce, il territo-
rio pare accorciarsi attorno al

suo ondulato paesaggio. Dalle
montagne verso il piano, dalle
colline attorno ai laghi. E dav-
vero bella la Svizzera italiana in

questa stagione. Approfittan-
do della splendida esplosione
della natura, ogni cittä ogni vil-
lagio si veste a festa, si fa piü
bello. Lugano quasi quasi oc-
chieggia all'esagerato eufemi-
smo che I'ha (romanticamen-
te) chiamata «piccola Rio».
Locarno e la cittä dei fiori, Bellin-
zona piü in concreto pensa alle
esposizioni, ognuno ha un mo-
tivo in cui riconoscersi una pur
minima specif icitä. Giugno,
con settembre, e anche il me-
se delle feste e delle sagre,
I'occasione per mettere i panni
puliti alle finestre, per ricolle-
garsi con un piü o meno auten-
tico passato, per aggiornarsi,
per inventare del nuovo. Tre
intenti, un programma: passato,

presente e futuro.

II mandolino s'e rotto
Tutto bene, splendidamente

bene. Curioso questo stereoti-
po del Ticino come oasi, come
gioiello incastonato in una
corona che e la Svizzera, territo-
rio baciato da madre natura,
luogo di gioia e spensieratezza
al suono dei mandolini. Come
se non fosse spaccato in due
da quell'infarto verticale che e
la Basilea-Reggio Calabria, ar~

teria di cemento che proprio in
Ticino s'imbatte in un'occlusio-
ne - il tunnel del Gottardo -
superata a fatica prima di river-

Teatro »La Maschera» a Lugano, i

sarsi verso il piano in una
tempests di decibel e di scarichi
gassosi.

Giä, la Svizzera italiana terra
di collegamenti e di traffici sin
dai tempi degli Etruschi, porta
fra nord e sud, fra civiltä e po-
poli diversi, fra esistenze e
culture. Tra, ossia collegamento,
cerniera, imbuto stretto fra le

Alpi. Un'entitä in funzione di.
Ma anche, perbacco, qualco-
sa di proprio, originate, irripeti-
bile, una personalitä, un'identi-
tä, una diversitä, storicamente
parlando. Non soltanto un pun-
to di sospensione, un limbo tra
realtä diverse.

Alia ricerca
dell'identitä perduta

Primo interrogativo: quel
Ticino romantico ad uso e con-
sumo del turista da «belle epo-
que» e questo Ticino infartua-
le, insomma zoccolette e traffi-
co, hanno qualcosa in comu-
ne? Ma soprattutto: sono
elementi reali o immagini stereo-
tipate ma ingannevoli? II Ticino
di questi tempi e percorso da

un fremito, la ricerca
dell'identitä. Si chiede insomma
chi e, vuol tracciare il proprio
grafico, per poter programma-
re almeno in parte il futuro e

non ritrovarsi a perpetuare la

dicotomia esistente tra
l'immagine esterna (turistica) e la

realtä effetiva. Non e, come
potrebbe sembrare, quella
dell'identitä una ricerca fine a se
stessa, una scheda per il

computer, una partenza punto in

bianco verso chissä cosa. Pro-
babilmente e una richiesta che

accompagna da sempre i tici-
nesi lungo i sentieri della sto-
ria, ma che s'e fatta pressante,
quasi opprimente, certo priori-
taria in questi tempi di trasfor-
mazione. E il segno di uno stalte

tra passato e presente. Al

tempo stesso I'esigenza di un

collegamento, di un ponte nella

storia.
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