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Croce Rossa Svizzera

INCHIESTA

Alla ricerca dei nuovi poveri della Svizzera italiana

La miseria discreta
La vergogna, sempre la vergogna: quella dei
poveri... Ii chiamiamo «nuovi», come i nuovi filosofi
o la nuova cucina. La loro originalitä: non si tratta di
miseri da padre in figlio o di diseredati ma di gente
modesta che aveva trovato un posto al sole e che,
per motivi congiunturali, e caduta in una spirale di
dipendenze economiche. Esistono anche da noi,
nella Svizzera italiana, ma la maggior parte si
nasconde. Ciö nonostante sono una componente
della nostra realtä e perciö siamo partiti alla loro
ricerca.

Francesco Mismirigo

Le distanze e i servizi pubbli-
ci poco efficient! non ci

avrebbero permesso, in una
settimana, di incontrare perso-
nalmente gli indigenti di casa
nostra Abbiamo perciö deciso
di avvicinare unicamente auto-
ritä locali, esponenti di enti
assistenziali e membri delle
sezioni ticinesi e dei Grigioni
della Croce Rossa Svizzera At-
traverso le loro esperienze,
abbiamo scoperto una popolazio-
ne che accumula le situazioni
precarie a livello dell'alloggio,
della formazione, della socializ-
zazione e della posizione eco-
nomica Una popolazione che
nasconde perö la sua miseria,
umiliandosi ed escludendosi
socialmente Non avendo in

contrato gli indigenti e non
avendo contattato tutte le
autoritä responsabili, la nostra
ricerca rimane fondamental-
mente incompleta Ma essa
riflette in ogni caso una realta,
meno apparente che all'este-
ro, ma che rappresenta pur
sempre un problema sociale al

quale la Croce Rossa non puo
restare insensibile

I nuovi poveri
Come lo hanno confermato i

nostri intervistati, nella Svizzera
italiana la miseria e discreta

banalizzata dagli stessi interes-
sati e molti nostri concittadini
si rifiutano di riconoscerne
l'esistenza Nella Svizzera
italiana la poverta assoluta non
esiste piu Non esiste un sot-
toproletanato urbano, non
esistono mendicanti e barboni
come a Milano, a Roma o a

Parigi Non esistono neppure
le bidonvilles come a Rio o ad
Atene Ma esistono famiglie
numerose, operai, vecchi, uo-
mini o donne sole, disoccupati
o contadini con grandi difficol
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tä economiche, che cercano di
vivere degnamente, nascon-
dendo la loro situazione

Se oltre 40 anni fa la maggior

parte dei poveri lo erano
di nascita, e se non avevano
conosciuto altro che la miseria,
quelli che oggi chiamiamo nuovi

poveri sono spesso persone
che appartenevano alla classe
media Gente modesta, che si
ritrova disoccupata o che deve
far fronte a spese supplemen-
tan per un trasloco, per un
divorzio o per malattia, che
fanno vaciilare la loro giä debo-
le economia domestica Anche
se, salvo ecceziom, nei nostri
quattro agglomerati urbani (Lo
carno, Bellinzona, Lugano e
Chiasso) sono scomparsi i tu-
guri, spesso situati nella parte
vecchia delle cittä, ciö non
signifies che sia scomparsa
anche la miseria Essa e stata
soltanto trasportata in periferia
e alloggia in enormi blocchi di
cemento anni '60 che gia stan-
no deperendo o cadono in ro-
vina

Nelle zone rurall e nelle valli
la miseria sembra non piu esi-
stere anche perche spesso e
stata esportata nei centri urba¬

ni Se esiste, concerne soprat-
tutto persone anziane che, pri-
ve dei bisogni dei cittadini,
riescono a sopravvivere
unicamente con la rendita AVS A
volte, gli enti assistenziali sco-
prono casi pietosissimi che per
anni sono rimasti nascosti dal-
la fierezza della nostra gente
che spesso preferisce tacere
piuttosto che sopportare la

«vergogna» di un aiuto assi-
stenziale al quale hanno diritto

Chiamiamoli poveri, o nuovi
poveri, o gruppi a rischio di

diventarlo insomma, la miseria,

anche se non e assoluta,
esiste anche da noi, ma e
svizzera e quindi discreta, puli-
ta e ben integrata La vergogna
e i sensi di colpa caratterizzano
questo piccolo nucleo di sviz-
zeri che vivono con salari appe-
na sufficient! La qualita degli
alloggi sociali e migliorata, ma
il problema di fondo non e per
questo risolto Ricordiamo pure

che gli indigenti della Svizzera

italiana che vivono a carico
dell'Assistenza sociale o grazie
a lavoretti e alla pensione non
sono solamente cittadini indi-
geni ma pure lavoratori stranie-
ri E ogni giorno Ii incontriamo
per la strada senza riconoscerli
poiche non vogliamo che si
sappia

AGGLOMERATI URBANI
DEL CANTON TIC I NO

Bellinzona
La citta di Bellinzona ci sembra

essere quella che presenta
meno casi d'indigenza L'Uffi-
cio comunale di assistenza
sociale ci rivela che la maggior
parte degli assistiti sono donne

separate o divorziate con
figli a carico e che non riescono

a vivere solamente con gli
alimenti Vi sono pure disoccupati

di una certa eta che sono
difficilmente collocabili per
l'eta stessa I rimanenti sono
persone sole, ammalati o an
ziani che non beneficiano an
cora dell'AVS o dell'AI Vi sono
pure famiglie numerose che
devono far fronte ad improvvi-
se spese che sbilanciano com-
pletamente il loro gia modesto
reddito

II Comune di Bellinzona
dispone dal 1972 di un fondo
speciale di assistenza E stato
creato per permettere a quelle
persone o famiglie di condizio-

ni economiche modeste di su-
perare momentanee difficoltä
finanziarie causate da spese
straordinarie o da qualsiasi al-
tra spesa necessaria o irmpre-
vista

A Bellinzona, come altrove, i

tuguri della cittä vecchia sono
scomparsi o sono stati re-
staurati e coloro che Ii abitava-
no si sono trasferiti in periferia,
nelle cosiddette case popolari
Ricordiamo infine che a Bellinzona,

cittä di funzionari e di

operai, sono soprattutto i cittadini

svizzeri che ricorrono al-
l'Assistenza pubblica

Mendrisio-Chiasso
L'agglomerato di Mendrisio-

Chiasso, parzialmente circon-
dato dalla frontiera con I'Italia,
fruisce di un tenore di vita
abbastanza elevato grazie al-
l'industna e al traffico com
merciale internazionale Nella
regione vivono molti lavoratori



stranieri, soprattutto italiani. A
differenza di Bellinzona, coloro
che ricorrono all'assistenza a

Chiasso sono principalmente
gli stranieri

Secondo la locale sezione
della Croce Rossa Svizzera,
numerosissimi stranieri richie-
dono un aiuto finanziario per
far fronte a momentanee diffi-
coltä. In generale, coloro che
cercano assistenza si recano
direttamente dalla CR o vi sono

indirizzati dai municipi.
Si riscontrano sempre piü

casi di persone attive, fra i 30 e
i 60 anni, che devono ricorrere
all'assistenza poiche divorziate
con figli a carico oppure fami-
glie il cui capofamiglia e alcoliz-
zato. Alia CR ricorrono pure
persone che sono state appe-
na rilasciate dall'Ospedale
neuropsichiatrico di Mendrisio
e che hanno difficoltä a reinse-
rirsi nella societä e nella vita
attiva.

A differenza di Bellinzona, a

Chiasso esiste ancora un quartiere

povero, destinato a spari-
re, situato attorno alia via Ode-
scalchi, dove vivono prevalen-
temente stranieri I redditi mo-
desti vivono generalmente in
periferia, in appartamenti sus-
sidiati e nel cosiddetto
«Bronx» del quartiere Fa-

loppia.
In linea di massima, la sezione

locale della CRS non da
quasi mai un aiuto finanziario
in contanti, ma preferisce pa-
gare le fatture in sospeso o
distribute buoni-compera, mo-
bili o vestiti. Inoltre, i membri
della sezione si recano spesso
direttamente dagli interessati
per meglio valutare la situazio-
ne e per evitare cosi gli abusi.

Povertä e criminalitä
L'assistenza comunale, che

cerca in principio di mantenere
il tenore di vita iniziale degli
assistiti che prima stavano bene,

e che si occupa principal
mente dei disoccupati che non
hanno piü diritto all'indennitä,
ci conferma che anche nel
Mendrisiotto esistono poveri.
Non si tratta di miserabili,
poiche grazie all'AVS e alle pre-
stazioni complementari la
povertä piü nera non esiste piü,
ma di gente che vive molto
modestamente e che nascon-
de la sua condizione. Molti di
loro, specialmente gli anziani,
hanno diritto al sussidio canto-
nale. Eppure, la loro dignitä, la

loro fierezza e la vergogna fan
no si che pochi osano richie-
derla. Per quel che concerne i

cittadini italiani, essi sono
principalmente indirizzati al Vice
Consolato d'Italia. Caso forse
unico in Ticino, a Chiasso si
registra un sensibile aumento
della criminalitä dovuta alia
povertä di certi abitanti della
fascia confinante. Infatti, molti
emigranti del Sud Italia si sono
installati nel Comasco o nel
Varesotto e spesso vivono di

espedienti loschi e di contrab-
bando, portando cosi la criminalitä

al di qua del confine.

Lugano
La cittä di Lugano si e ingi-

gantita in pochi decenni provo-
cando tutta una sene di proble-
mi sociali e umani non trascu-
rabili. La piana del Vedeggio, la

Capriasca, la Val Colla e la

Collina d'Oro sono diventati
periferia e i villaggi «cittä satel-
liti» o quartieri dormitorio.
L'agglomerato urbano di Lugano

conta ormai quasi 100000
abitanti, una cifra disproporzio-
nata se si pensa alle dimensio-
ni del Cantone. La cittä di
Lugano annovera fra i suoi abitanti

pure un certo numero di
nuovi poveri che, forse piü che
altrove, sono obbligati a «ghet-
tizzarsi» nelle costruzioni ano-
nime della periferia. L'indigen-
za esiste ed e resa ancora piü
insolente dalla ricchezza e dal-
l'opulenza che caratterizzano il

centra di Lugano.
Se oltrepassiamo lo sfavillio

dei negozi di via Nassa, i bene-
stanti (spesso teutonici) che
sorseggiano un Campari in
Piazza Riforma, i minigrattacie-
li «design» di via Balestra, ma-
gnifici ma anonimi come quelli
del centra di una cittä del fer-
zo Mondo, scopnamo ad

esempio attorno a via Trevano,
a Molino Nuovo o a Viganello
una cittä differente, grigia,
triste, asettica, anonima, che e il

frutto della politics di risana-
mento del centra attuata nel
dopo guerra

Luci e ombre di Lugano
Questo e il mondo dei ceti

cosiddetti popolari di Lugano,
dove si concentrano soprattutto

lavoratori stranieri Qui vivono

numerosissime famiglie
modeste che da un giorno al-
I'altro possono far parte dei
nuovi poveri, poiche il loro red-
dito Ii rende vulnerabili davanti
a spese eccezionali e imprevi-
ste che potrebbero gettarle
nell'indigenza. I responsabili
della Caritas di Lugano, che si

occupa specialmente delle
famiglie appartenenti alia classe
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Di fronte all'indebitamento e alle
spese supplementari molte
persone non sanno piü cosa fare.

medio-inferiore, sottolineano il

fatto che uno dei loro maggiori
problemi e I'indebitamento a

catena di questo gruppo sociale.

Queste famiglie sono spesso

portate a procurarsi beni
che non necessitano, ma che
la societä circostante presenta
come bisogni necessari; e so-
vente il nucleo famigliare si

sgretola sotto il peso delle
difficoltä socio-economiche.

Anche se si ricorre a Caritas
soprattutto per motivi finanzia-
ri, I'ente assistenziale non pa-
ga subito ma cerca di rendere
coscienti i richiedenti del loro
problema affinche possano ri-
solverlo da soli evitando cosi
una nuova dipendenza. Caritas
cerca ad esempio di aiutare le

famiglie a gestire piü corretta-
mente il loro reddito ed alio
stesso tempo si mette in con-
tatto con i creditor! per ottene-
re facilitazioni.

Collaborare per evitare
gli abusi

A Lugano esistono molte
opere assistenziali, come ad

esempio la sezione locale della
Croce Rossa Svizzera, le quali
collaborano attivamente fra loro

per evitare abusi. Gli indi-
genti che si indirizzano direttamente

alia CRS sono pochi. I

casi sono solitamente segnala-
ti dagli enti assistenziali canto-
nali o comunali. La sezione di

Lugano distributee generalmente

buoni-merce ed ogni
suo intervento si iscrive in un

piano finanziario pianificato
dall'assistenza sociale che
segue i vari casi. I ticinesi che
ricorrono alia CRS sono in par-
ticolar modo anziani soli che,
per pudore, mascherano piü
che possono la loro indigenza.

Fra gli stranieri si contano molte

donne divorzite con figli a

carico o famiglie il cui capofamiglia

e infortunato o alcoliz-
zato

Gli esempi citati rappresen-
tano i gruppi di persone che si
dichiarano agli enti assistenziali.

Gli altri casi, forse meno
gravi, restano nascosti dagli
interessati che, per vergogna o
per fierezza, non sono capaci
di assumere la loro condizione
davanti ad una societä di ricchi.

Locarno
Locarno, secondo agglomerate

urbano del cantone con
circa 50000 abitanti, si e molto
sviluppata durante gli anni del
boom economico Diversi fat-
tori geografici e politici hanno
mantenuto la cittä ad un livello
umano, se non provinciale,
anche perche quasi tutti i comuni
dell'agglomerato hanno sapu-
to salvaguardare il loro nucleo
antico. I villaggi sulle rive del
Verbano non sono cosi diventati

unicamente quartieri
dormitorio.

Prima dei restauri iniziati circa

venti anni fa, il centro stori-
co e i quartieri di Solduno, del
Burbaglio e di Rivapiana erano
soprattutto abitati da famiglie
molto modeste, svizzere o ita-
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Croce Rossa Svizzera
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liane Erano quartieri umidi, su-
dici e molte case andavano in
rovina Le famiglie benestanti
si erano invece installate nel
Quartiere Nuovo e nei quartieri
alti di Muralto, dei Monti o di
Minusio Per aiutare le perso-
ne meno abbienti, si costruiro-
no negli anni '60 numerose
case popolari a pigione mode-
rata Le case sussidiate furono
edificate nel Quartiere Nuovo
ed alla Morettina, dunque lon-
tano dal centra

Locarno New York...
Vent'anni dopo ci si accorge

che la geografia sociale della
citta ha subito uno strano mu-

tamento i cosiddetti «nuovi
ricchi» e la popolazione piü
agiata abitano i nuclei antichi
restaurati dove i prezzi degli
appartamenti sono saliti alle
stelle I vecchi quartieri signori-
li sono invece stati in parte
demoliti per far posto a locativi
di cemento per la classe media
e per le economie domestiche
modeste Questo sviluppo ri-
corda stranamente quello subito

dal quartiere di Haarlem, a
New York, dove ora regna la

miseria

Locarno, come le altre cittä,
vive anch'essa i suoi profondi
problemi sociali, invisibili a prima

vista La maggior parte
degli assistiti dal comune
abitano appunto il Quartiere Nuovo

e il numero degli stranieri
eguaglia circa quello degli sviz-
zeri Ritroviamo anziani soli,
ragazze-madri, donne divorzia-
te, disoccupanti di una certa
etä e invalidi i quali cercano di
mascherare la loro situazione
Ricordiamo che anche Locarno
dispone di un fondo per aiutare
i casi piü disperati

Una sezione CRS
molto attiva

Gli scopi della sezione locar-
nese della Croce Rossa Svizzera

sono molteplici, ma l'attivitä
principale rimane quella sociale

I suoi membri cercano di
aiutare immediatamente, con
investimenti relativamente
bassi, tutte le persone biso-
gnose Cid puö essere svolto
con un aiuto finanziario - ad

esempio per pagare fatture o
conti in sospeso -, ricercando
lavoro, distribuendo vestiti,
lenzuola, scarpe o mobili Ai
servizi della sezione ricorrono
prevalentemente famiglie
numerose straniere e rifugiati La

sezione completa inoltre l'assi-
stenza agli anziani ed alle ra-
gazze-madri offerta dai servizi

+
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comunali La sezione di Locarno

e particolarmente attiva ed
efficace anche grazie al solerte
impegno della sua segretaria,
la signora Lidia Speziali, la quale

e riuscita ad allacciare rela-
zioni personali a tutti i livelli
Queste relazioni permettono
una buona e immediata colla-
borazione, a favore degli assi-

II problema dell'alloggio
nella Svizzera italiana

Una nuova minaccia incom-
be sulla popolazione urbana
ticinese e non concerne sol-
tanto le economie domestiche
modeste, ma tutta la classe
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stiti, fra la CRS e i servizi
cantonali, comunali, gli enti pri-
vati e permettono di umanizza-
re ogni caso Come altrove, la

gente ha vergogna della sua
situazione e raramente si rivol-
ge direttamente alla CRS I

bisognosi sono generalmente
segnalati da medici, parroci o
da operatori sociali

media II Servizio sociale can-
tonale si trova sempre piü con-
frontato con casi d'inquilini che
hanno subito una disdetta per
la vendita deH'appartamento
dove abitavano Le disdette-
vendita producono infatti situa-
zioni drammatiche spingendo
intere famiglie in una situazione

di poverta e aumentano
cos! il numero dei nuov1 poveri
e di coloro che rischiano di
diventarlo da un giorno al-
l'altro

Questo fenomeno interessa
in particolar modo le regioni
urbane di Locarno e di Lugano,
le quali sono innanzitutto a

vocazione turistica L'aumento
degli apparthotel, la trasforma-
zione di locativi in condomini e
il numero crescente di residen-
ze secondarie sono fattori che
attirano alle nostre latitudini,
cosiddette subtropicali, una
moltitudine di germanici e di

confederati danarosi Cid pro-
voca e provocherä effetti ne-
gativi dal punto di vista socio-
culturale Le situazioni
drammatiche nelle quali vengono a

trovarsi una parte della popolazione

indigena non sono certa-
mente favorevoli all'armonia
confederale

La legge sulla casa
non risolve il problema

Le famiglie che si rivolgono
al Servizio sociale non sono
«casi sociali», ma bensi persone

che lo diventano perche
cadono in una spirale di problemi,

una sorta di circolo vizioso
che genera tensioni e che Ii

porta ad indebitarsi per soste-
nere le spese di trasloco,
l'aumento dell'affitto e cos!
via I nuovi poveri non sono
dunque solo i disoccupati, gli
anziani e le economie domesti
che bisognose, ma pure famiglie

a reddito medio che stan-
no bene Questi sono spinti
alla povertä dal vortice di
problemi pratici ed economici pro-

vocati dallo sfratto Lo sfratto e
quindi una nuova causa di
povertä

La legge sulla casa, votata
dal Gran Consiglio ticinese il

22 ottobre 1985, e una prima
risposta positiva a questi
problemi E infatti destinata ad
aiutare i ceti meno abbienti e
vuole, fra l'altro, promuovere
la costruzione di alloggi a pigione

moderata La nuova legge
non risolve perö tutti i problemi

umani e sociali Infatti, la

questione dell'abitazione tocca
aspetti legati alla demografia,
alio sviluppo urbano, al tipo di
offerta del mercato, al control-
lo delle pigioni ed ad un miglio-
ramento generale, strutturale
e non congiunturale, delle con-
dizioni di vita in Ticino

Diversi fattori ci hanno indot-
to ad occuparci quasi esclusi-
vamente della poverta nelle
zone urbane Tuttavia, abbia-
mo fatto un breve sopralluogo
in alcune valli, e cioe in Val
Bavona (alta Valle Maggia) e a

Muggio (Valle di Muggio) La

sezione di Bellinzona della Croce

Rossa Svizzera ci ha inoltre
parlato delle sue esperienze
nelle valli che circondano il

capoluogo cantonale

Val Bavona
Tutta la Valle Maggia conta

oggi meno di 5000 abitanti
Pochi vecchi si dedicano anco-
ra all'agricoltura in modo fisso
Altrimenti, la terra e coltivata,
quasi come un hobby, da indi-
geni che esercitano un'altra
attivitä, soprattuto nel terzia-
rio La maggior parte della
popolazione attiva della valle e
pendolare e scende ogni giorno

ä Locarno Cosicche si puo
considerare la valle come un
dormitorio e una zona di svago
di una gran parte delle persone
attive nell'agglomerato locar-
nese Ritroviamo esattamente
la stessa situazione nel Mal-
cantone e in Val Colla Diven-
tando satelliti di Lugano, queste

due regioni, tradizional-
mente povere, hanno migliora-
to il tenore di vita degli abitanti
indigeni

In Valle Bavona, dove la stra-
da carozzabile esiste solo da
25 anni, vivono attualmente
tutto l'anno solo tre famiglie
che si dedicano all'agricoltura
e aH'allevamento Attraverso i

ricordi di un anziano di Caver-
gno, abbiamo potuto appurare

Lo sviluppo urbano di Locarno

e di Lugano, il problema
della disdetta-vendita,
l'aumento esorbitante degli af-
fitti in centra, la trasformazio-
ne degli alloggi in uffici e la

demolizione di locativi, desti-
nati a far posto a banche o ai

servizi, hanno suscitato
l'espansione dei quartieri
dormitorio, senza servizi e senza
vita Questi fattori hanno obbli-
gato intere famiglie a cambiare
domicilio con le conseguenze
socio-culturali immaginabili e
le hanno trasformate in pendo-
lari La creazione di queste
forme embrionali di ghetti
mantiene insomma precaria la

situazione economica dei ceti
medi e medi-inferiori e non la

risolve

che la regione fu estremamen-
te povera all'inizio del secolo
La miseria obbligö gli uomini
ad emigrare in Olanda, in Italia,
in Australia o in California Re-
starono sul posto solo le donne,

i vecchi e i bambini Molte
famiglie erano numerosissime
(fino a 19 figli) e cid fu una
delle cause d'indigenza I piü
poveri ricevevano la caritä (ci-
bo e indumenti) direttamente
dalle famiglie vicine L'intervi-
stato, giovanotto all'epoca, si
ricorda che la povertä, benche
non fosse nascosta, era vissu-
ta in modo decoroso

Attualmente, queste situazioni

sono completamente
scomparse dalla regione

Muggio
La Valle di Muggio (che conta

attualmente circa 3300
abitanti), da luogo di produzione e

diventata sempre piu un terri-
torio residenziale con una fun-
zione sempre piu accentuata
di dormitorio L'economia ba-
sata sul pendolarismo professionale

ha spostato i posti di
lavoro al di fuori della valle
riversando l'eccedente demo-
grafico ed economico sui co~

muni piu vicini all'agglomerato
urbano di Mendrisio-Chiasso e
favorendo lo spopolamento
dell'alta valle

La valle e chiusa ed e in

parte circondata dalla frontiera,
ma non esiste praticamente
nessuno scambio con l'ltalia
Vi sono inoltre notevoll problemi

viari che non permettono la

rinascita economica Cosicche
assistiamo all'invecchiamento
della popolazione dei comuni

DAL DUPLEX IN CONDO-
MINIO ALLA BICOCCA
SOTTO I PONTI...

REGIONI RURALI TICIN ESI
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Croce Rossa Svizzera

INCHIESTA

piu periferici mentre nella bas
sa valle si installano persone
non indigene, poco legate alia

regione
Un membro del Consiglio

comunale di Muggio ci assicu
ra che attualmente non ci sono
piu, nella regione, casi di mise-
ria assoluta come esistevano
60 anni fa L'AVS e la vedovan-
za permettono agli anziani piu
indigenti di sopravvivere anche
perche i loro bisogni consume
stici sono minimi Molti di loro
non conoscono il consumi-
smo, non sono quasi mai usciti
dalla valle, hanno un senso
innato del risparmio e sono da

sempre abituati a vivere con lo
stretto necessario Questi fat-
tori hanno inciso sulla mentali
tä di certi anziani, che e rima-
sta chiusa, i quali sono poco
propensi ad aprisi a tutto ciö
che e nuovo, anche se si tratta
del diritto all'assistenza Se-
condo il signor Stamm, presi-
dente della locale sezione della
Croce Rossa Svizzera, la ver-
gogna e l'importanza data dagli
abitanti ai commenti della co-
munitä generano problemi tali
che molti preferiscono nascon-
dere la loro miseria accettan-
dola dignitosamente Altri in-
vece, non essendo mai stati
ricchi, non sentono il bisogno
di cambiare il tenore della loro
vita

Presente e passato
a Casirolo

In una frazione di Muggio,
Casirolo, abbiamo scoperto un
caso particolare di misantro
pia Un fratello e una sorella,
giä anziani, vivono completa-
mente isolati fra cascine diroc-
cate, cespugli e resti di quelli
che furono pascoli La loro
condizione modestissima e un
modo di vita che hanno scelto
liberamente Si sono adagiati
ad una situazione che hanno
sempre conosciuto e possia-
mo capire che, al tramonto
della loro vita, non abbiano
voglia di appartenere ad un
mondo che per loro non esi-
ste Essi vivono miseramente,
senza igiene e comodita, in

una cascina della frazione Privi
di letti, dormono vestiti accan-
to al focolare Hanno rifiutato
mobili e suppellettili che sono
stati loro offerti perche voglio-
no vivere col poco che hanno
Questo caso e interessante
poiche riflette la situazione di

miseria che esisteva decenni
prima Essi hanno rifiutato
i'aiuto di coloro che volevano
cambiare la loro vita Infatti,

non sopporterebbero di vivere
in un appartamento asettico di
Chiasso o in una camera bian-
ca e piccola di un ricovero

Visitare Casirolo e come
compiere un tuffo nel passato
Qui il tempo si e fermato

Valli superiori
Concludiamo il nostro peri-

plo nelle zone rurali ticinesi
gettando uno sguardo alle valli
che circondano Bellinzona Per
conoscere la situazione in que
ste regioni abbiamo avvicinato
alcuni membri della sezione di
Bellinzona della CRS i quali si
spostano spesso sul posto,
come durante l'Azione di Natale,
per meglio conoscere i bisogni
della popolazione locale I casi
d'indigenza, simili al resto del
cantone, sono generalmente
segnalati dai comuni o da
privat!, poiche come altrove in
Ticino, il povero preferisce na-
scondere la sua condizione

L'aiuto della sezione della
CRS si traduce soprattutto in
vestiti e in buoni-merce della
Coop La gente delle valli e
molto riservata e non ama par
lare delle proprie difficoltä
Percio i membri della CRS agi-
scono in modo diplomatico ed
evitano che la comumtä si ren-
da conto di chi viene aiutato
Come lo abbiamo riscontrato
nelle altre valli, anche qui i

meno abbienti vivono con di-
gnita la loro condizione e ricor
rono all'assistenza solo in caso
di estrema necessita Spesso,
l'aiuto volontario fra vicini rie-
sce a risolvere momentanea
mente i problemi

Come nelle altre regioni
rurali, il ritmo di vita ancora sem
plice degli anziani rende la loro
povertä relativa poiche i bisogni

consumistici che ritrovia-
mo in cittä non Ii interessano
Tuttavia, mezzi di comunica-
zione come la televisione urba-
nizzano i giovani delle valli co-
stringendoli a confrontarsi con
nuove situazioni di dipendenza
e dunque d'indebitamento
Notiamo infine che, a livello
grigionese, le valli Calanca e
Mesolcina sono le regioni che
richiedono meno fondi all'Assi-
stenza pubblica Cid non signi-
fica necessariamente che non
ci sono casi d'indigenza ma
piuttosto che la gente prefen
see, forse per orgoglio, adat-
tarsi alia sua condizione

GRIGIONI ITALIANO
Quando si pensa alia Svizze

ra italiana, si pensa general
mente al Canton Ticino, di-
menticando cosi i circa 13000
abitanti delle valli italofone dei
Grigioni

La Mesolcina e spesso e a

torto considerata come parte
del Ticino a causa della sua
vicinanza con Bellinzona Grazie

alia N13 e alla stazione
turistica del San Bernardino, la

valle e per cosi dire conosciuta
da tutti Ma chi si e gia recato
in Val Poschiavo o in Val Brega
glia? Isolate geograficamente
e culturalmente dal resto dei
Grigioni, aperte verso sud sul-
I'Italia, con la quale hanno po-
chi scambi, queste due valli
sono spesso dimenticate dal
resto dagli altri confederati

La via piü corta per raggiun-
gerle dal Ticino passa dall'Italia
(via Chiavenna e la Valtellina)
Non esiste alcun collegamento
pubblico fra Poschiavo e il Ticino

e una sola corsa delle PTT
al giorno collega tutto I'anno la

Bregaglia a Lugano Per rag
giungere le due valli da Coira
bisogna attraversare regioni di

montagna che si trovano ad
oltre 2000 metri II mezzo piü
sicuro e agibile tutto I'anno e il

treno che collega perb in quat
tro ore Coira a Poschiavo II

treno e anche il miglior mezzo
per rendersi conto della lonta-
nanza e dell'isolamento di queste

valli, la cui identitä e sempre

piu minacciata

Val Poschiavo e Valle Bregaglia:

due regioni ingiusta-
mente dimenticate

Economicamente poco av-
vantaggiata e con poche possi-
bilita di sviluppo, la valle di
Poschiavo si spopola inesora
bilmente e sul posto restano
soprattutto gli anziani In valle
il valore e il senso della fami-
glia sono rimasti intatti e ogni
difficoltä e risolta in seno alla
famiglia o grazie all'aiuto dei
vicini Essendo il controllo
sociale molto forte, vi sono certa-
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mente casi d'indigenti che
preferiscono il silenzio alla pubblica

diffusione della loro situazione

ed evitano percio di ricor-
rere all'aiuto del servizio sociale

locale Quest'ultimo ci ha
indicato che gli indigenti hanno
effettivamente diritto a presta-
zioni che migliorerebbero sen-
sibilmente la loro situazione
Ma la dignitä e l'umiltä sono
spesso piü forti della ragione e
del peso delle spese supple-
mentari come quelle dentarie

Povertä: una scelta?!
In Val Poschiavo, I'economia

rurale, il risparmio e la mancan-
za dei bisogni consumistici che
esistono in cittä, permettono
alla popolazione di una certa
etä di sopravvivere Inoltre,
manca completamente il con-
testo urbano e mancano quindi
i problemi elencati prima Ri-

troviamo anche in questa valle
casi singoll dl anziani che vivono

in catapecchie munite solo
del minimo indispensabile
Anche qui si tratta di una scelta
personale Per semplice abitu-
dine, essi preferiscono vivere

INCHIESTA

modestamente come lo hanno
sempre fatto e non sentono il

bisogno di cambiare modo di
vita

Per evitare gli abusi, il Servizio

sociale del Bernina, che
collabora attivamente anche
coi comuni, non aiuta solo fi-
nanziariamente, ma cerca, at-
traverso la consulenza, di aiu-
tare i bisognosi a meglio gesti-
re le loro economie II contribute

finanziario deve infatti per-
mettere di superare un mo-
mento critico e urgente e non
deve diventare una regola
L'essenziale e trovare le cause

Isolati nelle regioni rurall e
semi-ghettizzati nelle cittä, le

economie domestiche mode-
ste, gli indigenti e i nuovi pove-
ri della Svizzera italiana non
costituiscono, come spesso
capita all'estero, una sottocul-
tura nella quale potrebbero ri-
conoscersi, ma reagiscono ti-
rando la cinghia o nasconden-
dosi Si tratta di una fierezza
lodevole ma che pud provoca-
re violente reazioni allorche ar-
rivano, ad esempio, rifugiati,
poveri senza vergogna, che
sanno approfittare senza scru-
poli dell'aiuto sociale Ma que
sto e un'altro discorso che
abbiamo volontariamente trala-
sciato

Durante la nostra indagine
abbiamo constatato che la

miseria assoluta e scomparsa
dalle nostre regioni e cid anche
grazie all'evoluzione dell'aiuto
sociale dopo la Seconda Guer-
ra mondiale E rimasta pero

dell'indigenza e risolverle evi-
tando perd il rischio di una
seconda ricaduta

Non abbiamo purtroppo po-
tuto visitare la Bregaglia, una

regione squisitamente particolare

che, lungo i suoi 15 km,
concentra tutte le caratteristi-
che climatiche svizzere dalle
nevi eterne (Maloja) alle palme
mediterranee (fondovalle a Ca-

stasegna)
Ricordiamo infine che per

motivi linguistic! e geografici la

sezione grigionese della CRS

non svolge nessuna attivitä
nelle valli italofone

una povertä relativa, relativa al

resto della societä Ma la
povertä non d solo la mancanza
di benessere Essa si trova
all'interno della societä e deve
essere vista come un fenome-
no che interessa tutto il nostro
sistema sociale e non pud
essere ridotta all'unica compo-
nente economica Aiutare
economicamente il povero non si-
gnifica necessariamente inte-
grarlo nella societä e quindi
pud, potenzialmente, ricadere
di nuovo nella poverta

II problema non sarä risotto
cosi facilmente

La Svizzera italiana non e

stata risparmiata dalle nuove
forme di poverta che colpisco-
no una fetta sempre piu gran-
de della popolazione e che
aumentano cosi il numero dei
cosiddetti nuovi poveri Que-
st'ultimi non sono i poveri tra
dizionalmente conosciuti, cioe

coloro che lo sono da genera-
zioni Le nuove forme di povertä,

piü complesse da individua-
re, comprendono ad esempio
gli sfrattati o i disoccupati che
non hanno piu diritto all'inden-
nitä Inoltre, la maggior parte
delle economie domestiche
sono ad alto rischio di poverta
poiche sono dipendenti dai

bisogni generati dallo sviluppo
economico o da spese supple-
mentari e impreviste che Ii

portano ad indebitarsi in modo
eccessivo

L'aiuto finanziario ai casi piü
urgenti non e la condizione
sufficiente per affrancare defi-
nitivamente l'individuo dalla
situazione in cui si trova E dunque

importante trovare i mec-
canismi che portano alla poverta

altrimenti ogni politica assi-
stenziale e a lungo termine
inutile poiche non riuscirä ad
essere all'altezza della situazione

L'incapacitä, per motivi
personali o sociali, di un sempre

maggior numero di persone
ad essere economicamente

indipendenti Ii rende insicuri
e Ii mette alio sbaraglio L'inde-
bitamento consecutivo contie-
ne in se un alto rischio di
povertä Altrettanto pericoloso
e l'indebitamento di coloro
che, per sentirsi soggettiva-
mente membri integranti della
societä, preferiscono I'affer-
mazione della loro identitä alla
determinazicne della loro esi-
stenza

La Svizzera dei poveri
Questi fattori, sommati alle

nuove forme di poverta e alla
particolare mentalita di una
parte della popolazione indige-
na, che preferisce il silenzio
all'aiuto sociale, rischiano di
aumentare in modo preoccu-
pante il numero dei nuovi
poveri, non solo nella Svizzera
italiana, ma in tutta la Confede-
razione E alla base di tutto ciö
vi e un controsenso che e
impossibile negare da un lato
si invoglia la popolazione, ad

esempio attraverso la pubblici-
tä, a vivere nel benessere, e da
un altro lato non si offrono a

tutti i mezzi sufficient! per rag-
giungerlo II passo verso la

solidarieta sociale e dunque
ancora lungo da fare
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