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...DALLA SVIZZERA ITALIANA INCONTRO

Francesco Mismirigo

Bellinzona, luglio 1985.
Pioggia torrenziale, tempo-

rali, caldo afoso. II Ticino ci

propone una delle sue innume-
revoli caratteristiche climati-
che... subtropicali: un pizzico
di Singapore e di Manaos a

casa nostra!
AI tassista non dobbiamo in-

dicare la nostra meta. Infatti,
appena pronunciato il nome
del signor Gallino, egli si avvia
senza esitazione. Questo
piccolo dettaglio ci conferma
quello che giä sapevamo: il dr.
Athos Gallino e un personag-
gio conosciutissimo nella re-
gione. Sindaco di Bellinzona,
egli e da 33 anni primario del
reparto ginecologia-ostetricia
dell'Ospedale San Giovanni,
carica che lascerä a fine anno.
Ma Athos Gallino e pure cono-
sciuto oltr'alpe ed all'estero.
Infatti, quale membra da otto
anni del Consiglio esecutivo
del Comitato internazionale
della Croce Rossa (CICR), egli
ha viaggiato spesso in Africa,
m Asia e in America latina.

II Consiglio esecutivo
del CICR

II Consiglio esecutivo del
CICR, composto da 7 membri,
si occupa dell'amministrazione
e controlla gli interventi
all'estero del Comitato. Esso si
nunisce una volta alia settima-
na per discutere i problemi
operativi correnti e sorveglia in

Particolare le condizioni di
detenzione. Allorche la delegazio-
ne del CICR sul posto comuni-
ca a Ginevra che, malgrado i

rapporti mensili alle autoritä
sulle condizioni di detenzione
del prigionieri di guerra, la si-
'uazione non sembra migliora-
re, il CICR decide di fare una
missione ad alto livedo invian-
do all'estero un membra del
Consiglio esecutivo. II viaggio,
che dura una decina di giorni, e
Preceduto da un intenso lavoro
diplomatico. Cid permetterä al-
''inviato di viaggiare secondo
un piano predeterminato nei
minimi dettagli. Sul posto, la

delegazione del CICR consoli-
da intanto i contatti con le
autorita.

Visite e rapporti
confidenziali

II CICR si occupa della prote-
?ione dei detenuti in virtü delle
Convenzioni di Ginevra concer-
henti i prigionieri di guerra e gli
'nternati civili, e in virtü del
diritto umanitario d'iniziativa
dniversalmente riconosciuto. II

Bellinzona — Kassala•••
Per conoscere piü da vicino I'operato del Consiglio
esecutivo del CICR e dei suoi membri - attivitä
spesso meno conosciuta di quella dei delegati -
abbiamo avvicinato il dr. Athos Gallino, un ticinese
deciso ad assistere tutti coloro che il destino non ha
favorito.

Sogno (tijcinese..

zioni. Altrimenti, ogni denuncia
e espressa unicamente agli
interlocutor! competenti. Noi
non procediamo come Amni-
sty International, che ha una
funzione importantissima ap-
punto perche denuncia all'opi-
nione pubblica ciö che ha vi-
sto». Un'altra attitudine da parte

dell'organizzazione umanita-
ria rischierebbe infatti di com-
promettere l'aiuto alle vittime
della guerra e delle catastrofi
naturali, obiettivo assoluta-
mente prioritario.

Dalla Cina alia Colombia
Ricordiamo infine che, nel-

I'ambito del Consiglio esecutivo,
il dr. Athos Gallino ha visita-

to oltre 10 Paesi, fra cui II

Salvador, la Colombia, la Cam-
bogia, la Tailandia, il Mozarmbi-
co e ultimamente I'Etiopia e il

Sudan per una missione medi-

CICR opera sia durante i con-
flitti internazionali, sia nei Paesi

scossi da disordini interni.
Quest'ultimi non sono perö
formalmente tenuti ad accetta-
re I'intervento del CICR. Per
quel che concerne i prigionieri
politici che non sono contem-
plati dalle Convenzioni di Ginevra,

il CICR se ne occupa in
base a trattati e ad accordi
bilaterali.

Le visite dei delegati, ac-
compagnati generalmente da

un medico, ai detenuti in una
regione martoriata da disordini
interni hanno uno scopo
unicamente umanitario: esaminare
le condizioni materiali e psico-
logiche di detenzione, curare
gli ammalati e suggerire alle

autoritä locali misure per mi-
gliorare lo stato dei prigionieri.

Le visite sono coronate da

rapporti confidenziali trasmes-

Dr. Athos Gallino:
professionalitä e umanitä

Sudan: laboratorio diprotesia Kassala.

si ai governanti ed ai responsa-
bili dei campi di concentra-
mento. II contenuto dei rapporti

dei delegati e degli inviati del
Consiglio esecutivo non pos-
sono perö essere divulgati alia
stampa. Infatti, precisa il sindaco

di Bellinzona, «gli inviati del
CICR hanno la possibilitä, in
virtü di un trattato, di entrare in
un Paese per visitare e proteg-
gere i prigionieri. In cambio, il

CICR assicura la massima di-
screzione sul suo operato.
Questa discrezione viene meno

solo in alcuni casi in cui i

governi non rispettano certi
doveri imposti dalle Conven-
ca. Inoltre, allorche era presi-
dente della Lega svizzera contra

il cancro, egli si recö in Cina

per presentare lo stato della
ricerca scientifica sul cancro
nei nostra Paese.

Un sogno, perche no?
Shanghai, Soochow, Cam-

bogia, Tailandia, Mozarmbico,
Brasile... luoghi esotici che
fanno sognare dimenticando
cosi, per un momento, la loro
tremanda realtä quotidiana. Un

sogno ad occhi aperti, modula-
to dalle parole e dalla schietta
personalitä e simpatia del dr
Gallino. Fuori, nei suo giardino,
la pioggia torrenziale (forse un
monsone?!) fa ondeggiare le
palme. Bellinzona, luglio 1985:
alia frontiera fra la cruda realtä
e I'illusione di un mondo mi-
gliore.
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II miracolo della Svizzera
Sylva Nova

Nel medioevo geologico,
oltre 100 milioni di anni

fa, tempo in cui la Svizzera era
ancora ricoperta dalle acque,
avrebbero potuto navigare
molte barche... molto piü tardi
ne ö apparsa una, storicamen-
te piena, che ha messo in

discussione il concetto di di-
sponibilitä del nostra Paese e
la sua tradizione umanitaria,
massime della politica elve-
tica.

Pupillo di Tell e di Dunant,
apportatore di leggende e di
storia, il popolo svizzera, sdop-
piato, triplicato, quadruplicato
nell'identitä, ed espressione di
una fisionomia sfocata in con-
traddizione con la trasparente
particolaritä, ha un ruolo deci-
samente impegnativo, rispetto
alle altre nazioni, nella difesa
sia del suo patrimonio storico,
sia del pericoloso isolamento
nazionale: problemi di soprav-
vivenza in nome del comune
denominatore svizzera, cioe il

federalismo, quale principio
strutturale della storia elvetica,
in nome dell'esiguitä territoriale,

della democrazia quale abi-
to politico, del pluralismo
cultural. Parallelamente alle te-
matiche chiave della sopravvi-
venza, nascono spontanee al-
cune domande. Tra gli elemen-
ti, le forze che hanno creato la

Svizzera attuale si possono
considerare anche i fattori etni-
ci? Le stirpi, i gruppi, i popoli
con il loro «retaggio» hanno
gettato le basi delle peculiaritä
svizzere, sono stati e continua-
no tuttora a essere fondamen-
tali per gli atteggiamenti, le

opinioni, il comportamento
dello svizzero d'oggi?

Anzitutto, solo con l'arrivo
dei Romani il territorio della
Svizzera attuale entra a far parte

della storia scritta. Grazie a

quelle prime notizie e possibile
localizzare approssimativa-
mente i primi «popoli», mentre
gli attuali confini linguistici si

delinearono solo durante il

medioevo. In seguito, nel corso
della storia elvetica vera e
propria, cioe a partire dal 1291, ci
fu una costante reciproca com-
penetrazione dettata da moti-
vazioni religiose, economiche,
politiche.

Nazione di volontä
Se, come afferma Herbert

Lüthy, «la Svizzera si d formata

Piccolo, il nostro Paese, ma in posizione privile-
giata. Infatti, sebbene la Svizzera venga definita una
nazione chiusa, senza sbocco, essa e considerata
quale piattaforma girevole d'Europa. Su questo
piatto rotante, la fisionomia sfocata del popolo
elvetico, in contraddizione con la sua trasparente
particolaritä, crea uno stereotipo classico: gli sviz-
zeri, secondo un sondaggio, hanno una buona
opinione di se stessi. Consapevoli della forza di una
coscienza federalistica nazionale, i figli di Tell e di
Dunant sembrano difendere bene il loro patrimonio
storico, in nome soprattutto della democrazia e del
pluralismo culturale.

Sosta alia capella di Tell, alia ricerca del nostro passato storico.

soltanto dopo la duplice scom-
parsa della vecchia Confedera-
zione, 1798 e 1848», 6 impos-
sibile comunque pensare a

uno Stato svizzero nella sua
odierna concezione senza ri-
cordare i 500 anni di storia
precedente (dal 1291 al 1798),
periodo in cui l'individualismo
di ciascun piccolo stato, che

TICINO

difendeva anche l'indipenden-
za dei comuni, impedi per mol-
ti secoli che le diverse parti si

congiungessero in uno Stato
piü grande. Soltanto le ondate
di patriottismo nazionale del
XIX secolo e la minaccia ester-
na nel corso dei due conflitti
mondiali ridestarono una
coscienza federalistica nazionale,
nonostante la tensione fra i

piccoli nuclei. II «miracolo della
Svizzera» raggiunge forse la

sua massima espressione in

questo contesto, costellato si
da numerosi ostacoli, ma
anche espressione di una volontä
ferrea di popolazioni di diversa
cultura e parlata che si sono
sviluppate comunque in una
nazione. Per questo motivo si

usa definire la Svizzera anche
«nazione di volontä», nella
quale i classici e tradizionali
elementi mancanti (unitä d'ori-
gine e unitä di lingua che con-
traddistinguono generalmente
o sottintendono il vocabolo
nazione) vengono compensati
appunto dalla volontä politica.

Questa, Gessler, melalego al dito

Stereotipi e autostereotipi
La Svizzera e piccola... con

una superficie di 41 288 chilo-
metri quadrati essa occupa
oltre il centesimo posto fra i

paesi del mondo. Unicamente
il 28% della superficie totale ö

sfruttabile per colture intensive,

mentre il 21 % e composto
di pascoli alpini; il 26% 6 rap-
presentato dal territorio bo-
schivo, il 25% ä considerato
improduttivo - comprende la;
ghi e fiumi (4%), agglomerati
urbani, impianti industriali e ar-
terie stradali (4%), terreni de-
serti e improduttivi (17%).
Piccolo, si diceva il nostro Paese,
ma in posizione privilegiata.
Infatti, sebbene la Svizzera sia
lontana dai mari, che sono la

maggior via di transito tra i

popoli, e venga definita un paese

chiuso, senza sbocco, essa

e considerata quale «piattaforma

girevole d'Europa». Forse,

l'interrogativo piü curioso 6

sapere se lo svizzero sappia
trarre il maggior beneficio dai

360 gradi della piattaforma, o

se, colto da vertigine, si fermi
a metä giro. Anzitutto, comum
que, su questa piattaforma si

potrebbero collocare due gros-
si gruppi di persone: quello
degli ottimisti e quello dei pes;
simisti. I primi sono convinti
che la Svizzera sia il paese piü
bello, piü tranquillo, piü agiato,
piü, piü... del mondo; gli altri
temono che sia vera, non solo

Monumento
a Guglielmo Teil
nel centro
diAltdorf (UR).

20 ACTIO

HELVETIA

per la maggioranza che cosi si
esprime, ma anche in base al
parere degli esperti...

II dato comune che caratte-
rizza il Paese, oltre i confini
linguistici interni, ä fondato su
un'informazione comune, su
un'identica immagine della so-
cietä e della storia, su un insie-
me di opinioni e di esperienze
che vengono trasmesse con i

contatti quotidiani. Questa
diffusa e generale informazione
si trasforma in un'immagine di
noi stessi costruita collettiva-
mente: stereotipi e
autostereotipi.

«Tipicamente svizzero», di-
rebbe per esempio un france-
se per definire una nostra qua-
litä o un nostro difetto. Opinione

che, dentro i confini nazio-
nali, fa sorridere, poiche ben
sappiamo che una conformitä
generale e utopica, considerato

che ogni regione linguistica
reclama una sua precisa identity.

E qui il discorso potrebbe

Autostereotipo dello Svizzero.

disone-
sto

scivolare nella banale e como-
da retorica dei confronti, delle
caratteristiche, delle cose vere
e di quelle presunte. Facile
cadere nella trappola di quel
meccanismo che si scatena
quando «non vediamo la fore-
sta poiche nascosta dagli albe-
ri», o pensiamo come quel
turista australiano che, giunto
in Svizzera, chiede un caffe in

un ristorante luganese, viene
servito da una cameriera rossa
e lentigginosa e ne deduce
che tutte le ticinesi (o le svizzere?)

siano pel di carota...
A questo proposito invece,

la cittä di Zurigo, 15 anni fa,
svolse un'inchiesta nel nucleo
cittadino, un sondaggio dun-
que di grosse proporzioni, per
indagare come italiani e svizze-

ri, in etä compresa tra i 18 e i

65 anni, giudicassero se stessi
e lo straniero. Agli svizzeri si
domandö quale opinione aves-
sero di se e come soppesasse-
ro un italiano, mentre agli italiani

si chiedeva di esprimere il

loro parere su se stessi e sugli
svizzeri. Tra i vari grafici trac-
ciati, riproduciamo quello relative

alio stereotipo che lo svizzero

(o lo zurighese?) ha creato
di se, cioe il modo con cui egli
si considers, ossia: ambizioso,
silenzioso, educato, sviluppa-
to, agiato, religioso, pacifico,
socievole, pulito, riservato, ri-

sparmiatore, progressista
(...per un pelo), ordinato, one-
sto, laborioso (soprattutto).

Antidoto al complesso
del riccio

II nostro piü tipico
autostereotipo e (e non solo in
base alle risposte del grafico)
sicuramente quello che ci fa
credere d'essere un popolo
particolarmente laborioso.
Questa immagine e sostenuta,
nella sua veridicitä, da ciö che
le pagine finanziarie o il corso
del franco sembrano confer-
mare in questo senso o per
visualizzare piü direttamente il

tema, dal brillare notturno dei
neon delle banche o dalle insegne

luminose che non sfuggo-
no nemmeno alia velocitä di
chi sfreccia sull'autostrada: il

franco d una forte valuta pre-

giata, i nostri prodotti vengono
esportati in tutto il mondo. Me-
rito della nostra diligenza o di
altri fattori? Difficile, in veritä,
dare una risposta, che lascia-
mo alia competenza dei socio-
logi e degli economisti. II pro-
cedimento, il processo, la real-
tä sembrano per noi piü spet-
tacolari di qualsiasi interpreta-
zionedotta.

Sul piatto della bilancia, quasi
a scusarci con chi ci guarda

con la lente o con il binocolo, e
quale contrappeso al fatto che
le «cose» alle nostre latitudini
appaiono, almeno appaiono, in
buon ordine, si fa spazio l'im-
pegno umanitario del nostro
Paese, che non si crogiola nel
suo benessere, ma e attento
agli awenimenti piü disparati.
In quest'ottica ci sembra che il

piü significativo e genuino ap-
porto umanitario dato dalla
Svizzera al mondo sia rappre-
sentato proprio dalla Croce
Rossa, dalle sue azioni, dalla
sua forza e non da ultimo dalla
neutralitä del nostro Paese,
neutralitä non necessariamen-
te intesa come complesso del
riccio.
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Italia del Sud: cinque anni dopo
Un futuro piü
sereno
Dr Nicola Gallina

II dr. Nicola Gallina e un
giovane sindaco. Divide il suo
tempo tra l'attivitä di ginecolo-
go all'ospedale di Salerno e
l'impegno di sindaco di Roma-
gnano che assolve come una
doverosa missione verso i suoi
concittadini. Nelle recenti ele-
zioni amministrative e stato, a
differenza di molti altri sindaci
in zona terremotata, riconfer-
mato a larghissima maggioran-
za nella sua carica.

«Romagnano al Monte e il

piü piccolo paese della Campania,

ai confini con la Basilicata,
meno di 500 persone in tutto.
Viviamo del lavoro in campa-
gna: olio e vino, soprattutto,
qualche capra e poche pecore.
II terremoto ci ha reso ancor

II 23 novembre 1980 un violento terremoto devastö
parte del Sud Italia causando la morte di 3000
persone. Si contarono migliaia di feriti e oltre
300000 senzatetto. In pochissimo tempo, e grazie
ad un particolare slancio di generositä, si raccolsero
in tutta la Svizzera 30 milioni di franchi. La Croce
Rossa Svizzera organizzö immediatamente gli aiuti
necessari e, in un secondo tempo, contribui alia
ricostruzione, alio sviluppo e all'equipaggiamento
dei centri sociali e medici di prima necessitä.

piü poveri: con le case, ci ha
distrutto le stalle, i depositi per
gli attrezzi e per i raccolti.
Romagnano non puö essere re-
cuperato. La storia secolare di
una comunitä cancellata in po-
chi attimi.

Molti giovani devono andare
a lavorare fuori dal Comune.

Quale avvenire per il Sud Italia
martoriato?

L'abbandono e la morte del
paese sono un pericolo non
remoto.

Passato il momento del-
l'emozione e degli aiuti imme-
diati, ci ritrovammo ad affron-
tare il gravoso compito di rico-
struire il nuovo paese a qualche

chilometro dal vecchio
centra

Alia ricostruzione si e voluto
dare, pur nel rispetto delle tra-
dizioni, un carattere innovati-

vo, e non di falsa imitazione
nostalgica, credendo che le
condizioni, il contesto, i tessuti
sociali ed economici, le possibility

tecniche sono cambiati e
necessitano di soluzioni con-
seguenti e di risposte adegua-
te L'intervento della Croce
Rossa Svizzera, inserendosi
con gli stessi criteri nella
ricostruzione del nuovo paese, ri-
solve il gravissimo problema
per chi non puö beneficiare dei
contributi pubblici.

E il caso delle persone piü
bisognose, deboli socialmente
ed economicamente, cioe
famiglie di anziani che abitava-
no in case di affitto e di giovani
coppie che coabitavano con i

genitori
Questi nuclei familiari, grazie

alia CRS, possono ora guar-
dare al futuro con maggior se-
renitä. Qualche giovane coppia
aspetta un bambino...»

II terremoto e finito
Maurizio Predasso

«A Teora - racconta Maurizio

Predasso, architetto e di-
rettore del progetto CRS - arrival

il 26 novembre 1980, tre
giorni dopo il terremoto. La

storia recente d'Italia e una
lista di alluvioni, di terremoti, di
disastri, spesso dovuti all'incu-
ria e alia imprevidenza dell'uo-
mo - la diga del Vajont, la nube
tossica di Seveso -, questa
volta provocati dalla natura.

Venivo dal Friuli, un'altra terra

disastrata, per doverosa so-
lidarietä. Come volontari, por-
tavamo letti, coperte, tende.
Ma la realtä superava l'imma-
ginazione, e anche le nostre
forze.

La scena davanti a noi era di

quelle che ti cambiano per
sempre: sulla strada, centinaia
di bare ammucchiate, corpi di

donne, vecchi, giovani, caricati
su camion scoperti Intorno un
silenzio di morte. I primi aiuti,
coperte, indumenti, materassi,
stavano a macerare sotto una
pioggia incessante- inservibili!
Cosi come le tende, deserte,
abbandonate nel campo sporti-
vo ridotto a un mare di fango.
Ai bordi, la gente, impietrita,
con l'orrore negli occhi ormai
asciutti di lacrime. Dopo qualche

giorno, dolorosamente,
tornammo indietro, impotenti
e sconfitti.

Intervenire richiedeva altri
mezzi, altra organizzazione, altri

tempi. Cosi, successiva-
mente, accettai volentieri
('invito della CRS di tornare in Sud
Italia, col programma di co-
struire case per i senzatetto.

Anche questa volta la situa-
zione non era delle piü facili. I

FAMIGUA JUNI
o Junh mezzadro, pensionato

I Mogt'e Mana di Leo, pensjonata^eraAvevan
Francesco jui a,

rr~/„- ~ Maria di Leo, pensionat vgm0 una ßccola
Moghe. '

i che lavorano in Svizz^f_mn oerso tutto, anche

comode »

FANHGLIALEMMO braccianteagncolo, pensionato

Sem9,ia: S?SÄ?^slonl,s,9nor
Sfamigha stOTC°'^

S„„o m*.. con««i « 6 mollopiüb.»./•»»»«" <WSono mono w,...--
alle loro esigenze
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Una casa costruita con I'aiuto
delta Croce Rossa Svizzera.

paesi colpiti, fra i piü poveri
d'ltalia, storicamente abbando-
nati, arretrati economicamente
e culturalmente, privi di ade-
guati organi amministrativi e
tecnici, dovevano risolvere
problemi troppo grandi per lo-
ro: dopo I'emergenza, piani di
ricostruzione, indagini geologi-
che, programmi di finanzia-
mento, espropri di terreni, e il

tutto ostacolato da una buro-
crazia lenta e da una legislazio-
ne sicuramente carente.

In presenza di tali difficoltä,
restare e un obbligo. L'aiuto da
dare e molteplice: non solo
risolvere il problems della casa
per numerose famiglie che di-
versamente sarebbero con-
dannate a restare per sempre
in baracca, ma anche collabo-
rare con gli enti, le autoritä, i

tecnici, la popolazione, dando
un contributo sul piano della
organizzazione e fornendo indi-
cazioni di metodo.

Ad esempio, per permettere
I'esproprio del terreno neces-
sario all'intervento CRS, si e
dovuta approvare una legge
regionale per gli aiuti esteri,
facilitando contemporanea-

mente il compito di altre orga-
nizzazioni umanitarie.

Cosi, a Torella dei Lombardi,
il progetto CRS e il risultato di
una stretta collaborazione con
I'amministrazione e i tecnici
del Comune per integrare I'in-
tervento con il futuro sviluppo
del paese.

II quartiere che abbiamo rea-
lizzato, infatti, tiene conto delle
esigenze e delle caratteristi-
che della comunitä, divenendo
stimolo ed esempio per le nuo-
ve costruzioni. Cosi, all'ester-
no delle abitazioni, gli orti e i

giardini, i percorsi pedonali e la

piccola piazzetta; all'intemo
I'uso dei materiali naturali, il

legno, la terracotta, e il tradi-
zionale camino nell'ampia cu-
cina.

In questo progetto si sono
ottenuti elevati standard quali-
tativi e introdotte tecnologie e
nuovi materiali piü adatti a zone

sismiche.
Per la prima volta, numerose

cooperative artigiane hanno
collaborato insieme in un me-
desimo intervento.

A Teora, con il lavori attual-

Desolazione e
disperazione
subito dopo
il terremoto.

LA CROCE ROSSA SVIZZERA (CRS) NEL SUD ITALIA
A. Aiuto d'emergenza Franchi svizzeri

Indumenti, tende, coperte, vaccino, ambulanze 959 243
Programma di baracche degli enti di soccorso
svizzeri, in collaborazione con il Corpo
di aiuto del Governo Svizzero 500 000

B. Strutture mediche e sociali

Poliambulatorio di Sala Consilina (costruzione) 415 950
Centri sociali di Castelnuovo e di Conza
(costruzione e arredamento) 1 347 375
Scuola elementare di Misciano, in collaborazione
con la Scuola Svizzera di Napoli
(sorveglianza dei lavori di costruzione per incarico
della «Catena disolidarietä») 500 000
Centro polivalente di Muro Lucano
(costruzione e arredamento), con I'appoggio delle Societä
di Croce Rossa britannica e del Lussemburgo 750 000
Ricovero per anziani di Andretta
(costruzione e arredamento) 458 000
Appoggio deiprogetti sociali
Ristrutturazione e arredamento dell'Asilo nido di Lioni 300 000
Servizio di assistenza agli anziani di Santomenna

C. Programmi di edilizia popolare

Progetto CRS e Governo Svizzero di Torella
(inaugurazione 21 luglio 1984) 2 200 000
Progetto CRS di Teora (in preparazione) 2 500 000
Progetto CRS di Romagnano
(trattative e progettazione in corso) 2 200 000
II finanziamento dei progetti indicati awiene con i doni pervenuti
direttamente alia CRS e con contributi della «Catena di solidarietä»
della Radio e Televisione Svizzera.
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mente in corso, stiamo dimo-
strando che la ricostruzione
pud esere affrontata e risolta
in tempi brevi, ricorrendo alle
innovazioni e ai metodi delle
moderne tecnologie indu-
striali.

Analogamente, ad Andretta,
si e potuto realizzare in pochi
mesi e a costi bassissimi una
accogliente casa di riposo, to-
gliendo da un precario alloggia-
mento numerosi anziani che,
dopo il terremoto, lentamente
morivano per i disagi del
freddo.

A Torella, le case della CRS
sono state le prime ad essere
ultimate: le abitano contadini,
operai, pensionati, emigranti
tornati al loro paese.

La gente delle case ormai ci
conosce. «Grüezi», ci saluta,
per dirci che ha lavorato a
S.Gallo o al Gottardo. «Sono
proprio belle queste case, fre-
sche d'estate e calde d'inver-
no. Senza di voi, ora saremmo
ancora in baracca, come ancora

tanta gente, negli altri paesi.
Per noi, grazie alia Svizzera, il

terremoto efinito».

II lettore poträ trovare le foto delle famiglie alle pagine 24 e
25 del testo francese.
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