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Croce Rossa Svizzera

GIOVENTÜ

A colloquio con Roberto Sandrinelli,
capo del Servizio sociale cantonale

Ponte verso l'autonomia
II Dipartimento delle Opere Sociali (DOS), attraverso
il rispettivo Servizio sociale, ha, in corso dal 1985,
un'esperienza pilota nel campo delle comunitä
alloggio (appartamenti in stabili privati) per giovani
Sylva Nova
«Actio»: Com'e nata l'idea
delta comunitä alloggio e chi
sono i fruitori di questa ini-
ziativa?

R. Sandrinelli: L'idea e sca-
turita da una reale necessitä.
Infatti, quando un giovane se-
guito dal Servizio sociale e co-
stretto (sovente per irrisolvibili
tensioni familiari) a lasciare la

propria famiglia o a dover ab-
bandonare un precedente col-
locamento (per esempio di-
missioni da un istituto per rag-
giunti limiti di etä), gli operatori
sociali si travano a dover pro-
porre soluzioni che, spesso, si
rivelano insoddisfacenti (collo-
camenti in pensioni, alberghi,
ecc.). La creazione di comunitä
alloggio vuol dunque essere
una soluzione intermedia tra la

famiglia, l'istituto, il foyer (dove

l'autonomia e limitata) e la

completa indipendenza. A usu-
fruire di questa iniziativa sono
pertanto adolescenti con un
certo grado di autonomia, la
cui etä varia dai 16 ai 20 anni.
In base comunque all'espe-
rienza del primo biennio di atti-
vitä, siamo propensi, per il fu-
turo, non solo ad agevolare
giovani in etä superiore ai 20
anni, ma anche a destinare
queste strutture sia agli utenti
del Servizio sociale, sia agli as-
sistiti di altri servizi statali, pa-
rastatali o privati.

In pratica, in che cosa consi-
ste la comunitä alloggio?

All'inizio si pensava di crea-
re, come base, tre strutture
funzionanti localizzate nelle va-
rie regioni del canton Ticino e
precisamente a Bellinzona, Lu-

Roberto Sandrinelli, capo del
Servizio sociale cantonale, e
Claudia Ribi, operatrice nelle
comunitä alloggio istituite dal Di-

gano, Locarno. In realtä siamo
riusciti a realizzare il progetto
solo in parte, poiche nel Locar-
nese non ci e stato possibile (e
il problema rimane tuttora irri-
solto) reperire un appartamen-
to. Strutturalmente disponia-
mo pertanto di un appartamen-
to di quattro locali a Camorino
(locazione risalente ai 1985),
dove alloggiano tre ospiti, e di
un appartamento di tre locali a

Massagno (locazione risalente
ai 1986), il quale puö accoglie-
re due giovani. In questi
appartamenti di appoggio possono
abitare apprendisti, giovani la-
voratori o studenti, provenienti
da strutture destinate a casi
sociali o da famiglie problema-
tiche, giovani che hanno giä
raggiunto, ripeto, un certo grado

di autonomia. Sono esclusi
casi con gravi disturbi di com-
portamento, casi psichiatrici e
di tossicomania, che richiede-
rebbero una presenza e un im-
pegno maggiori da parte degli
operatori.

La comunitä alloggio di Massagno

pud ospitare due giovani.
L'appartamento e composto di
tre locali. L'affitto e a carico del
giovane utente, proveniente ge-
neralmente da istituti di colloca-
mento o da famiglie problemati-
che. L'altra comunitä e insediata
a Camorino e accoglie tre
giovani.

provenienti da famiglie con irrisolvibili tensioni o da
istituti di collocamento. In questa operazione speri-
mentale, la Croce Rossa Svizzera appoggia il DOS
sussidiando, sotto forma di padrinato, l'iniziativa.

esperienza pilota e possiamo
definire il progetto decisamen-
te giovane, considerato che ri-
sale alla primavera 1985. Da
allora a oggi abbiamo ospitato
nelle comunitä alloggio com-
plessivamente dieci giovani
con permanenza media di 4—5
mesi ciascuno. Gli operatori
del Servizio sociale, che si oc-
cupano di questa iniziativa, riu-
nitisi recentemente per stilare
un bilancio dell'attivitä e per
programmare a grandi linee il

futuro, sono stati concordi nel-
l'affermare che, sebbene si
siano incontrate difficoltä di va-
rio ordine e genere, affrontate
di volta in volta e in gran parte
superate, e opportuno conti-
nuare l'esperienza almeno per
un altro anno, apportando
quelle modifiche delle quali ac-
cennavo in precedenza. In so-
stanza: meno rigiditä sui criteri
formali per essere ammessi
nella comunitä alloggio e piü
attenzione, invece, sulla ge-
stione della struttura.

La Croce Rossa Svizzera che,
tramite il suo servizio gio-
ventü, a suo tempo si era in-
teressata a questo progetto,
in che misura ha collaborato
o collabora alia sua realizza-
zione?

Nel 1985, la Croce Rossa
Gioventü si era interessata a

rilanciare nella Svizzera italiana
diverse attivitä a favore dei
giovani. I contatti presi con il
Servizio sociale riguardavano sia il

settore delle colonie e dei
campi di vacanza, sia la vasta
area degli interventi diretti, a

partimento delle Opere Sociali,
quale iniziativa sperimentale.
Questa operazione e sostenuta
da Croce Rossa Svizzera.

Chi tiene le redini di questa
operazione sociale?

Le comunitä alloggio sono
gestite operativamente dal
Servizio sociale del Dipartimento

della Opere Sociali
(DOS) in collaborazione con
un'animatrice, la quale e
coadiuvata, di volta in volta,
dall'assistente sociale del caso
che si intende collocare. Per
quanto riguarda invece l'aspet-
to legale e amministrativo, la

gestione e stata affidata a una
cooperativa che opera nel
settore deH'emarginazione.

Ritiene che la comunitä
alloggio, com'e attualmente
strutturata, risolva e risolve-
rä anche in futuro la proble-
matica dei giovani ai quali e
destinata?

Anzitutto la nostra e un'

ESPERIENZA UTILE
«Ho voluto partim dalla casa dei miei genitoriper vivere solo. Essendo
disoccupato, ho dovuto trovarmi urt lavoro per mantenermi e per
pagare läffitto.
InoJtre ho imparato a fare le faccende di casa (lavare i piatti, fare il
bucato, fare fa spesa). La signora che sorvegliava läppartamento era
esigente e ogni tanto c'erano dei litigi che perö alia fine si appiana-
vano.
Non e stato facile coabitare con certi ospiti, ma ricordo dei bei
momenti. i stata un'esperienza che mi serve per vivere da solo
adesso che ho trovato un appartamento.
Mi displace lasciare questo appartamento, dove sono stato per dieci
mesi, ma purtroppo devo fare le mie esperienze e cavarmela senza
l'aiuto di nessuno.» Bruno
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favore di giovani con difficoltä
familiari e di inserimento sociale.

Noi avevamo giä studiato e
definito il progetto delle comu-
nitä alloggio; si trattava di farlo
diventare operativo, ossia per-
fezionare sia I'aspetto pratico
della sua realizzazione, sia e

soprattutto, ricercare un soste-
gno finanziario per lanciare
questa attivitä.

Lei sottintende che il progetto,
pur essendo un'emana-

zione del DOS, non ha trova-

to I'appoggio finanziario
dello Stato stesso?

Da parte dello Stato c'e una
filosofia di fondo di ricorrere a

sostegni parastatali o privati
per questo genere di iniziative
sperimentali, i cui oneri non
vengono conteggiati nel bilan-
cio deH'amministrazione. Nel
1985, le spese sono state in-
fatti coperte dal Fondo Alcool.

Ritorniamo alia Croce Rossa
e al suo impegno in questo
progetto

In pratica, e dopo presenta-
zione del progetto al Segreta-
riato centrale della Croce Rossa

Svizzera, abbiamo chiesto
alia Croce Rossa stessa un
sussidio, accordatoci sotto forma

di padrinato. La Croce Rossa

sosteneva I'idea dell'aiuto
diretto ai giovani, offrendo
3000 franchi annui per ogni
ospite e per complessivi
27000 franchi. Questa e la

somma preventivata per il

1986. Per il momento noi
abbiamo domandato solo 15000
franchi, avendo assistito, nel
corso del 1986, una media di
cinque giovani.

Questo padrinato si rinno-
verä negli anni
o e temporaneo?

La Croce Rossa Svizzera
presumo interverrä in base alio
sviluppo dell'esperienza. L'in-
tento del vostro ente umanita-
rio era quello di sostenere il

progetto fintantoche lo Stato
non avesse ripreso I'iniziativa,
consolidandola e facendola en-
trare nella gestione corrente.

Lei sottolineava la volonta
della Croce Rossa di offrire
ai giovani un aiuto finanziario

diretto. In che forma questo
desiderio e stato rispet-

tato se, come si pud leggere
nella corrispondenza tra
Servizio sociale e Croce Rossa,

le spese maggiori e ricor-
renti (vitto e alloggio) sono
direttamente sostenute dai
giovani utenti? In che modo,
dunque, il sussidio Croce
Rossa viene investito?

Abbiamo ritenuto opportuno
concretizzare e proporre degli
interventi che fungessero da
stimolo per gli ospiti, senza ri-
chiedere loro una partecipazio-
ne finanziaria agli stessi, quali
la realizzazione di una mini bi-
blioteca, I'abbonamento a una
o piii rassegne cinematografi-
che, gite culturali. II sussidio
della Croce Rossa viene per-
tanto in parte utilizzato in que-
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sta direzione. Le spese co-
munque di gestione si aggira-
no sugli 80000 franchi e com-
prendono, tra I'altro, lo stipen-
dio dell'animatrice e la sua su-
pervisione didattica, le spese
per contributi sociali, I'arreda-
mento dei locali.

In futuro e qualora I'iniziativa
venisse sostenuta, anche

per la parte finanziaria, dallo
Stato, intravedete un ruolo
preciso della Croce Rossa
Gioventü nell'ambito delle
comunitä alloggio, collabo-
razione che potrebbe rical-
care quella giä instaurata
qualche anno fa con il Dipar-
timento della Pubbiica Edu-
cazione e che concerneva
soprattutto i'informazione
dei giovani sull'attivita Croce

Rossa in generale, oppure
auspicate altro?

fÄ||

Nella comunitä alloggio ilgiova-
ne impara a vivere autonoma-
mente, pur essendo assistito in
questo suo primo impatto con
una nuova realtä da personale
qualificato.
Servizio fotografico
Liliana Holländer

Noi speriamo, da parte della
Croce Rossa, un sussidiamen-
to dell'attivitä inerente alle
strutture, ma non strettamen-
te legato alia gestione delle
comunitä. Desideriamo inoltre
stabilire contatti con i rispettivi
responsabili della Croce Rossa
per curare serate informative
con i giovani delle comunitä
sugli obiettivi e sui principi della

Croce Rossa.

RIFLESSIONI DELL'ANIMATRICE
A due anni dal suo nascere, la comunitä-alloggio Aria di Camorino ci
pud insegnare diverse cose. Anzitutto la necessitä di una struttura del
genere che ha dimostrato, con la presenza costante di ospiti, la sua
legittimitä.
Esistono, infatti, giovani per i quali la comunitä-alloggio e stata un
valido punto d'appoggio.
Chi sono questi giovani? Ragazzi con giä un passato travagliato prove-
nienti da famiglie assai problematiche; giovani giä sulla strada di una
marginalitä ne produttiva, ne creativa.
Giovani eppure vecchi clienti delle strutture sociali, cresciuti in un
clima familiäre che trovava piü che naturale il fatto di essere assistiti e
incapaci di proggettare un proprio futuro.
Frequentare questi giovani non e rassicurante e proporre loro dei
modelli di comportamento e di pensiero diversi non e tanto facile.
Si parte comunque dal presupposto che devono imparare a mante-
nersi, anche con un minimo, per potersi guadagnare I'indipendenza e
riuscire ad acquisire una giusta dignitä.
Intervenire con un po' di fantasia (il che non esclude fermezza)
davanti alle loro difficoltä relazionali o di ordine pratico (incapacitä di
mantenere un posto di lavoro o anche di voter lavorare...) e all'ordine
del giorno.
Altrettanto quotidiane sono le riflessioni su come riuscire ad accen-
dere qualche scintilla in loro, senza fare noiosi discorsipaternalistici.
In concreto, per I'organizzazione interna dell'appartamento, i giovani
dispongono di una grande indipendenza.
Dimostrano di riuscire a far funzionare la vita in comune, poiche la

presenza dell'animatrice, pur essendo costante, non e continua come
in un foyer.
lo seguo con consigli i giovani nell'ambito dell'organizzazione pratica
della casa, quella che comunemente si dice economia domestica e
che e un aspetto perniente trascurabile della vita di tutti i giorni.
Consideriamo, per esempio, le spese alimentari per le quali si e
dimostrato impossibile stabilire una regola a priori, dato che gli ospiti
variano e che la loro presenza nell'appartamento non e regolare per i
pasti. Inoltre, ogni persona nuova e ogni partenza, impongono dei
cambiamenti.
Fortunatamente, quasi sempre, i giovani hanno quel minimo di buon
senso per riuscire a regolare le cose in modo abbastanza onesto e
semplice.
Chiaramente, essendo persone immature, non si pud pretendere che
la gestione di uno spazio comune, non scelto su delle basi di affinitä,
si svolga come una lettera alia posta.
A scadenza settimanale ci troviamo, e questo e obbligatorio, per una
cena comune organizzata a turno (me compresa); durante questo
incontro si possono riscontrare i pregi e i difetti di ognuno. C'e chi
presents una pizza congelata... per mancanza di soldi e (o) per man-
canza di voglia, oppure crauti e salsicce in scatola, e chi offre dei
buoni spaghetti scotti.
Menu ä la minute, fix-fertig.
Come dessert le discussioni che quasi mai sono insipide come il
primo piatto, dato che i problemi sono ben conditi e bisogna analiz-
zarne i contenuti: chi lascia sempre i piatti sporchi nell'acquaio, chi
pensa che il bagno sia autopulente, chi ha delicatezze solo per il
proprio stereo e prende a pugni la TV della comunitä e perche non sei
andato a lavorare oggi...
Tutto sommato potrebbe succedere di peggio e il clima dell'appartamento

non e motto diverso da quello di una famiglia con ragazzi
adolescenti. Naturalmente bisogna essere vigilanti.
Lo scopo iniziale era quello di poter usufruire di tre appartamenti (a

Bellinzona, Lugano, Locarno). Attualmente disponiamo di un apparta-
mento a Camorino e abbiamo avuto molta difficoltä nel reperire quello
di Lugano; mentre per cid che concerne Locarno, non Tabbiamo
ancora trovato. La situazione logistica, le pigioni troppo elevate, la
sfiducia per tutto cid che riguarda i giovani, ne sono la causa princi-
pale. Come diceva qualcuno: «non gliela mangiano mica la mo-
quette...»
Peccato, perche credo che questo tipo di iniziative siano da sviluppare
ulteriormente. Claudia Ribi

FIU OTTIMISMO E SERENITÄ
«Dal mio punto di vista, Tappartamento della comunitä Aria di Camorino

e molto efficients e ben gestito dalle persone che ne sono
responsabili.
In seguito a una crisi familiare mi sono trovata nelle condizioni di
dover abitare in quell'appartamento e posso affermare di aver trovato
molto calore umano, molta comprensione e anche la tranquillitä
necessaria per riflettere e poter fare le mie esperienze. Posso anche
dire di essermi trovata a contatto con altri giovani che avevano
problemi e questo mi ha aiutato a considerate la mia situazione con piü
ottimismo e serenitä.
Per concludere posso dire che la mia esperienza e stata senz'altro
positiva e mi ha molto aiutata per reinserirmi nell'ambito familiare.

Genevieve
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