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Croce Rossa Svizzera

ANALISI

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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«In vendita»
Sbaglia chi considera questa

i problematica - l'identitä - una
«scoperta» un po' sfiziosa di
oggi. Percorre invece la lette-
ratura, la musica, la promozio-

i ne tout court e soprattutto
quella culturale degli Ultimi de-

1

cenni. Due esempi tra i tanti,
Corteo della vendemmia a

Lugano e Festa dei fiori a Locarno.

Sono una «buona abitudi-
ne» che continua, un omaggio
ai turisti o l'espressione di una
costante e di un valore? Risa-
liamo un po', perche nasce la

necessitä per una verifica di
natura socio-ecnomica: que-
ste manifestazioni ad uso e
consumo degli ospiti, significa-
no che il Ticino vuol rimanere
terra di turismo, che una di-
screta parte delle sue finanze
e sostenuta da questa voce,
con tutto quel che ne conse-
gue in tema di proprietä per
vacanze, case secondarie, in-
sediamenti da oltre Gottardo,
(s)vendita del territorio, incon-
tro degli aspetti piü banali di
culture diverse, mescolanze
linguistiche, e via dicendo?

Festival Jazz di Lugano.

Risultato?
Ad andarci di mezzo e proprio

quell'insieme che si rico-
nosce nel termine di identitä.
Dal che deriva, anzi viene raf-
forzato, il dovere di indagare in

questa direzione, di porsi delle
domande, di leggere dati per
darsi risposte. Non c'e dubbio
che questo processo in atto e
prioritariamente di natura
culturale. Solo marginalmente le
sue ricadute possono essere
sfruttate dalla promozione o
dal marketing, ma scopo primo
non e certo questo. Non per i

grandi e saggi vecchi alla Virgi-
lio Gilardoni, che a queste ri-

cerche e a questi interrogativi
stanno dedicando un'interna
vita. E nemmeno per i giovani

' ricercatori i quali, nell'era di
Cernobyl, stanno ponendosi
anche a livello del loro territorio

le fatidiche domande relative
al «chi siamo?», «dove an-

diamo?»

Nuova stagione
di studi e ricerche

Questo presuppone una
nuova stagione di studi e ricerche,

la preparazione di forze in-
tellettuali nuove, il rinnova-
mento delle tecnologie con il

ricorso all'informatica, un deci-
so intervento in questo campo
degli Enti pubblici, della scuo-
la. Anche - ma non solo - in

questa prospettiva era stato
pensato il CUSI, Centra univer-
sitario della Svizzera italiana,
clamorosamente bocciato in
votazione popolare nei mesi
scorsi.

Pensando a questo processo
che va sotto il nome generale

di «identitä» si ha l'impres-
sione di volare in alto, lä dove
s'incontrano desideri ed Utopie.

La realtä infatti e diversa e,
questa si, obbliga a fare conti
in concreto. A 14 anni dal Due-
mila guardando la realtä svizzera

italiana dall'alto di ci trova
dinanzi ad una variopinta frag-
mentazione. Un mosaico un
po' disordinato. II che e proprio
il contrario del processo con-
vergente richiesto dal concetto

(abusato, spesso, anche in

questo articolo) di identitä. Ad-
dirittura e difficile sapere chi fa

cosa, le motivazioni - se ci sono

- alia base di molti piccoli-
grandi avvenimenti, la logica
che Ii riunisce, i collegamenti,
l'esistenza di un disegno.

Campanilismo cronico
Ritorniamo al punto di par-

tenza. Siccome (cliche del
mandolino) e terra d'ospitalitä
e siccome questo fatto e co-
stretto a fare i conti con l'esse-
re territorio di comunicazione
(infarto Amburgo-Reggio Calabria)

rimane prioritario sulla ri-

cerca dell'identitä (e ci risiamo)
l'offerta di prodotti che rispon-
dano alle prime due esigenze.
Quindi di una realtä sociale e
culturale per buona parte ad

uso e consumo del turismo,
funzionale a questo importan-
te aspetto della realtä anche
economica. Spunta a tutta for-
za la realtä di una regione par-
cellizzata: non sappia Chiasso
quel che fa Airolo, ma tanto-
meno Lugano quel che fa
Locarno, Morcote di Bissone,
Ascona di Brissago, Baierna di

Morbio Sotto e via via. Tutti,
naturalmente, dopo aver
pensato, progettato e organizzato
senza alcuna traccia di infor-
mazione preventiva che maga-
ri alludesse ad un embrione di

collaborazione, sono indotti ad

essere concorrenziali. Ossia,
oltre che a proporre «indipen-
dentemente da», anche a mi-
nimizzare, passare sotto silen-

zio quel che avviene altrove,
cioe ad un tiro di schioppo
come si diceva un tempo.

Fragmentazione
degli avvenimenti culturali

Quindi assistiamo soprattutto
ora (l'ospite incalza) ad una

pletora di manifestazioni pres-
soche analoghe, di ripetizioni,
sovrapposizioni, dispersioni. Si

calcola che lo scorso anno,
1985, in Ticino siano stati orga-
nizzati settecento (700) con-
certi. In media due al giorno, il

che significa che talvolta, ad
esempio nelle fine settimana,
erano tre, quattro, cinque, sei
o piü. Ognuno per se con il suo
bei concerto. Per la veritä, anni
fa si e cercato di creare un or-
ganismo di coordinazione, ma
si e trovato dinanzi ad un lavo-
ro improbo: e morto prima di

nascere. Per rimanere all'am-
bito concertistico, ora c'e Musica

Ticinensis propugnata dal
Mo Bruno Amaducci, che mol-
to ha fatto nel campo della
coordinazione ma alia quale
(auguri comunque) molto rimane

ancora da fare.
Cosi per le esposizioni d'ar-

te, i teatri e tutti gli altri avvenimenti

ricreativi o culturali.
Soprattutto colpisce che questa
mancanza di organicitä sia data
dalle produzioni nuove, quelle
degli Ultimi anni che pure, in
teoria, si riterrebbero meno
frammentarie.

L'ereditä del passato ruota
su una sua organizzazione: se
si vuole arcaica ma funzionale.
L'esempio delle «gloriose» Fi-
lodrammatiche e lampante:
nonostante il fondo di campanilismo

che le sostiene sanno
dialogare tra loro e quindi, anziehe

intralciarsi, trovare un modus

vivendi conveniente a tut-
te in sede di programmazione
e di contenuti.

La televisione...
In questo mare mosso e di-

spersivo ci si imbatte di quan-
do in quando in alcuni lidi fer-
mi. Ne bastino due: la TSI
Televisione della Svizzera italiana,

e il Festival internazionale
del cinema di Locarno. Due
fattori teoricamente unificato-
ri, sepurre in campi diversi. II

fatto e che, riguardo alla TSI,

cresce nella Svizzera italiana la

richiesta di una specificitä. Che
insomma non sia un canale te-
levisivo come tanti altri, ma
che risponda alle esigenze del
territorio. Domanda: e impor-
tante programmare a perdifia-
to serials USA o telenovelos
brasiliere, film e programmi
d'aequisto? Certo che, cosi
proseguendo, una struttura di

tanta importanza non si colloca
con la sua enorme potenzialitä
nella direzione che piü le e

consona, ossia di essere una
TV per uno specifico territorio,
di cui interpreta temi e attese.

e il Festival
S'usa definire il Festival del

film di Locarno come il massi-
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mo evento culturale della Svizzera

italiana. E probabilmente
e vero, non foss'altro perche in

quei dieci giorni d'agosto pola-
rizza un certo interesse regionale,

nazionale e internazionale.
Ma anche qui si avverte un

evidente scollamento tra Festival

e territorio, cinema e com-
munitä, spettacolo e dibattito
culturale. Oltretutto il Festival
dura dieci giorni, un'orgia di
pellicole, personaggi, discus-
sioni, ecc. ma nei rimanenti
355 dell'anno poco avviene, in

quanto manca la decantazione
del Festival suo territorio.

Fermiamoci a questi due dati,

tra i tanti possibili, in questa
rapida indagine senza pretese

Commedia dialettale alla TSI.

Oltre 700 concerti all'anno nel
cantone (Foto: concerti di
Locarno, chiesa San Francesco).

di analisi. Da una parte una
fragmentazione dispersiva di
piccoli eventi cultural-ricreativi
indirizzati in prevalenza verso il

settore del turismo; dall'altra
la presenza di grosse strutture
e avvenimenti che poco incido-
no sulla realtä locale e, non
producendo effetti, rimangono
fine a se stessi. II tutto al'inter-
no di una pressante e inesaudi-
ta richiesta di precisazione nel

campo dell'identitä.
Agosto, sole e aria tiepida,

spiagge e monti, rombi di mo-
tori in Ticino.
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