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Una scella sanitaria sbagliaia 

LA SALUTE 
NON PROTETTA 

I «tempi Imighi» del governo — U qee-
sti9ne dei pesti letto e la prevenziene 

U ministro della Sanita 
ha emanato un decreto per 
prescrivere criteri ed obiet-
tivi cui riferirsi per la for-
mazione dei piani regionali 
ospedalieri. E' \ero che que-
sto decruto sottrae al Par-
lamento l'esame ed il dibat-
tito sulla materia, ma co-
stituisce l'applicazione pu
rs e semplice della legge 
« enti ospedalieri e assisten-
za ospedaliera» piu nota 
come legge Mariotti. Notia-
mo, solo per inciso, che di 
questa legge i difetti vengo-
no manifestandosi a misu-
ra della sua applicazioue: 
ricordiamo ad esempio la 
priority data alle classifica-
zioni degli enti ospedalieri 
rispetto alia formazione dei 
piani regionali, con la con-
seguente precostituzione di 
situazioni di diritto, oltre 
che di fatto, che a questi 
fi oppongono. 

II nuovo decreto ha il 
pregio di essere sufficiente-
mente dettagliato da con-
sentire un giudizio sia sui 
suoi contenuti che sui loro 
significati. Le dJUposizioni 
emanate mirano ad una ac
cent uazione del momento 
ospedaliero: 1'ipotesi di fon-
do, infatti, e che 1'Italia 
debba disporre di 12 posti 
ospedalieri ogni mille abi-
tanti. Per dare una piu pre-
cisa nozione di cosa questi 
12 posti rappresentino ba-
sti dire che l'uso conve-
niente di simile dotazione 
ricbiede che ogni cittadino 
passi in ospedale almeno 4 
giorni all'anno, piu che rad-
doppiando cosl la media at-
tuale! La previsione di un 
fabbisogno cosi elevato e 
tipica di sistemi sanitari a 
prevalente indirizzo curati-
vo ed entra in contrasto 
con 1'ipotesi del Servizio 
Sanitario Nazionale, che 4 
parte integrant? del pro-
gramma economico naziona
le approvato con legge del-
lo Stato, il quale pveclama 
la volonta di basare l'as-
setto sanitario su orienta-
menti di prevenzione, al fi
ne di proteggere la salute 
dei cittadini, lottando, pri
ma che contro la malattia, 
contro tutte le cause che 
ne sono all'origine. 

Un semplice confronto con 
la situazione inglese — vo-
lutamente assunta a termi-
ne di paragone per ricor-
dare che il Servizio sani
tario nazionale non richie-
de un assetto statale di na-
tura socialista — da con-
ferma di questo primo giu
dizio. II piano ospedaliero 
britannico per il 1975 pre-
vede 7,76 letti ospedalieri 
per mille abitanti e le diffe-
renze con 1'Italia si riscon-
trano sostanzialmente nei 
posti per acuti (Italia: 5,6, 
Inghilterra: 3,8) e in quelli 
per lungodegenti e simili 
(Italia: 3,0; Inghilterra: 
1,15). 

II peso che il Ministro 
italiano della sanita da ai 
posti per acuti e, certo 
condizionato dalla situazio
ne esistente. Oggi gli ospe-
dali sono il servizio sui qua
le il sistema mutualistico 
acarica la sua inefficienza, 
colpendolo due volte: la 
prima spedalizzando tutti i 
casi, anche quelli non ne-
cessariamente richiedenti 
cure ospedaliere ed obbli-
gando cosl gli ospedali ad 
accrescerc le loro spese per 
l'aumento di dotazioni e per-
sonale; la seconda con il 
non pagamento delle rette 
dovute. Da questa situazio
ne non ci si difende au-
mentando i posti ospeda
lieri: questa e una via sen-
za uscita. Soltanto con l'isti-
tuzione di un Servizio sa
nitario nazionale, 1'Inghil-
terra ha potuto cominciare 
a ridurre i letti. Da questa 
situazione, al contrario, ci 
si difende colpendo il siste
ma mutualistico, e non su-
bendolo, colpendolo oggi e 
non domani e questo e pos-
sibile. Si tratta, in prima 
luogo, di scorporare gli am-
bulatori ed i relaUvi bi Un
ci gestionali e di trasferir-
li agli Enti locali affinche 
questi ne possano disporre 
per attuare una politica sa
nitaria nuova. Si tratta, an
cora, di far confluire nel 
Fondo nazionale ospedalie
ro la quota parte dei con 
tributi assicurativi da stor-
nare per spese ospedaliere, 
sottraendo cos) la gestione 
degli ospedali dalla spada 
di Damocle del ricatto mu
tualistico. 

Ma il peso che il Mini
stro della Sanita da ai po
sti per acuti e anche dimo-
•traiione della impossibili-
ta di andare avanti ae si 
reata ancorati ad un indirix-
n di politica sanitaria, cha 
trova, a noatro parere, la 
ana piu compiuta tipretilo-

ne nel silenzio che sulla 
materia l'on.le Rumor os-
servo nella presentazione 
ferragostiana del suo go-
verno. La D.C. ha scelto la 
via dei «tempi lunghi > per 
la trasformazion* del siste
ma sanitario italiano, il che 
vuo) dire che considera il 
tempo gia attuato (la legge 
Mariotti) come il massimo 
fattibile. Non a caso • tem
pi lunghi > significa conser-
vazione degli attuali meto-
di di sanita pubblica, loro 
eventuale razionalizzazione, 
cambiamento del nome del-
l'Ufficio sanitario comunale 
in Unita sanitaria locale, 
ma non significa sviluppo 
di sistemi sanitari a ten-
denza preventiva. E' logico 
che se non si combattono 
le cause di malattia, questa 
seguitera ad accrescersi e 
sara quindi necessaria una 
sempre maggiore quantita 
di letti ospedalieri per ri-
coverare i nuovi malati. A 
questa logica neppure Ton. 
Ripamonti, bon gre mal gre, 
riesce a sfuggire quando in-
dica tra i criteri di ciascun 
piano sanitario regionale la 
necessita di assicurare in 
tutto il territorio della Re-
gione un'equa distribuzione 
dei servizi poliambulatoria-
li, ivi compresi quelli ge-
stiti dagli Enti previdenzia-
li. Con il che pretendereb-
be che i Comitati regionali 
per la programmazione 
ospedaliera riuscissero. pur 
privi di leggi specifiche, a 
contenere quell'azione disor-
dinata del sistema mutuali
stico, contro la quale non 
si e ancora manifestata da 
parte governativa nessuna 
vokmta rinoovatrice. 

C'e da augurarsi che i 
Comitati regionali per la 
programmazione ospedaliera 
si sottraggano a questa lo
gica. L'occasione e fornita 
dall'attuale fase di forma
zione dei piani regionali 
ospedalieri. Nel novembre 
dello scorso anno, in una 
riunione del nostro Partito, 
concordammo sulla necessi
ta di non redigere piani 
ospedalieri ma di predispor-
re piani sanitari. Successi-
vamente il Ministro della 
Sanita ha manifestato posi-
zioni analoghe. In quest'ul-
tima parte dell'anno ci e 
data l'occasione di mettere 
in pratica questo orienta-
mento, che pud intanto tro-
vare chiara espressione nel-
1'adozione di quozienti po-
sti-letto per mille abitanti 
che siano non determinati 
aprioristicatnente, ma de-
dotti dalla realta degli as-
setti regionali attuali e fu-
turi, tenuto con to che il 
momento dell'istituzione di 
un Servizio sanitario nazio
nale in Italia si e awicina-
to, che ogni ipotesi di « tem
po lungo > viene colpita dal 
mutarsi della situazione rea-
le e che gli ospedali, quin
di, devono caratterizzarsi 
non come l'asse portante di 
un sistema sanitario, ma 
come presidi nei quali non 
tutti i cittadini dovranno 
necessariamente essere rico-
verati, essendo per conver-
so auspicabile che il preva
lente sforzo di sviluppo sia 
riservato alle attrezzature 
sanitarie di base e piu an
cora alle strutture di pre
venzione. 

Rolando Angeletti 

Lotta contro il monopolio USA in Peru 
LIMA — Ottocento poliziotti in pieno assetto di guerra sono stati inviati dal governo peruviano a fennare una marcta su 
Lima di 4.000 dipendenti della compagnia * Cerro de Pasco» di proprieta USA. I lavoratori chiedono un aumento di salariodi 
33 soles (circa 500 lire) al giorno, mentre la compagnia ne offre solo 13. Benche la polizia abbia effettuato un centinaio di arresti 
molti lavoratori e dirigenti sindacali sono riusciti ugualmente a raggiungere la capitale. Nella telefoto: polizia e scioperanti si fron-
teggiano a 80 chilometri da Lima 

Si ripete il dramma delU 

famiglie italiane emigrate 

Un altro bimbo 
espulso 

dalla Svizzera 
Aacera ana volta, si tratta del tiglio di ana f ami-
glia «fttori legge* — L'intqua convenrione de! 
1964 — Le responsabiliU del governo italiano 

GISEVRA. 17. 
A distanza di poco piu d'un 

mese. un caso analogo a quello 
del bimbo italiano espulso dal
la Svizzera perche figho di una 
coppia * illegittima > si ripete 
a Ginevra. 

Allora. 1'indignazione dell'opi-
nione pubblica piu aperta co-
strinse le autorita svizzere a 
recedere dalla rigida qpplica-
zione d'un'iniqua norma con-
tenuta nella convenzione ltalo-
suzzerd del 1964. e a lasciare 
il piccolo Sergio ai genitort. 
Secondo la convemione. j nu
clei Tamilian degli immiprati 
possono nmanere uniti nella 
Confederazione solo a cundmo-
ne di disporre di un'ab.tazione 
decorosa c di tenere buona con-
dotta: quest' ultima clausola 
scatta immediatamente, come 
una trappola. su tutte le cop-
pie non regolarmente sposate 
(spesso grazie alia arretrata 
legislazione italiana che non 
permette di rompere matrimoni 
falliti. obbligando milioni di fa
miglie a vivere fuori legge). 

n nuovo caso e stato se^na-
lato da un consighere comu
nale di GinevTa. la signora 
Chiostergi-Tuseher, del Partito 

del lavoro. I protagomsti sono 
una coppia di lavoratnn ita-
hani. considerata illejjittiina. 
essendo sia l'uomo che !a don
na separati dai nspettivi co-
niugi. Proprio alia vigiha della 
nascita del loro bambino, i due 
lavoratori — di cui non si fa 
per ora il nome — ricevevano 
dalla polizia una lettera di 
espulsione motivata con una M-
tuazione familiar? «inaccetta-
bile tanto sui piano m<»rale che 
su quello sociale >. 

Intanto. la donna dava alia 
luce il bambino, che diventava 
incnnsapesolmente la « chiave » 
per nsohere in modo ancor piu 
crudele la vertenza: le autorita 
accettavano infatti il ricorso 
contro 1' espulsione presentato 
dai due italiani. a patto che 
non tenessero con se il figlio. 

Messa alle strette. la madre 
ha accettato. sia pure con do-
lore, di separarsi dal bambino. 
affidandolo a dei parenti in Ita
lia: U che ha permesso alle 
autorita svizzere di salvare la 
faccia. presentando respulsione 
del piccino come un accordo 
*consensuale > raggiunto con i 
gemtori. Di quale conwnso si 
tratti. non e difficile immagi-
narlo. 

della grande cantante raccontata per la prima volta dalla sorella Momone 

Vita segreta di Edith Piaf 
«Non aveva che un desiderio: cantare per le strade di Parigi» - Dall'incontro nella casa di un saltimbanco al primo amore con P'tit Louis - L'atroce morte della figlia 
di due anni: «non avevamo nemmeno i soldi per il funera le » - II primo lavoro in una boite equivoca di Pigalle - « Quando canto io, si spalanca perfino la torre Eiffel» 

Edith Piaf • Thao Sarapo iwl 1H2 Mil palcosctnlco dall'Ollm-
pia di Parigi 

N«ttro senriiio 
PARIGI, settembre 

Una bambina di 12 anni, 
operaia nella Parigi del pri
mo novecento. E' figlia di un 
saltimbanco ed e in visita ad 
un amico di famiglia, un altro 
acrobata girovago («da lui 
— ricorda la bimba ormai 
adulta — era disgustoso, ma 
si mangiava bene e ci invi-
tava spesso. Era solo questo 
che mi importava»). AU'in-
gresso: «nel riquadro di una 
porta e'erano alcuni anelli. 
Appesi a quelli, una cosa in-
forme vi si attorcigliava, in 
slip da ragazzo. Non avrei 
rnai pensato che quella cosa 
era mia sorella se non avessi 
scorto due piccole man! blan
che. "Sei Edith?". Ha ri-
sposto: " SI". Oh, bene. Sel 
mia sorella ». 

Cosl Momone, Simone Ber-
teaut all'anagrafe, introduce 
una biografia di Edith Piaf, 
sua sorcllastra insieme ad al-
tri diciannove bimbi (quelli 
conosciuti, spiega) del comune 
genitore saltimbanco. Edith, 
in questo incontro, ha quin-
dici anni. Da quel giorno, 
Momone non la lasoera piu. 
E adesso ricorda. In cinque-
cento pagine, serine in un 
dialetto parigino spesso com-
piaciuto (1). 

L'infanzia. Edith ha 15 an
ni, Momone 12. Abitano nel-
le strade di Parigi, dopo quel 
primo incontro casuale che 
non avra mal piu termine. 

i Dormono e mangiaoo dove 
possono. Vivono cantando. Ri
corda Momone: 

«Io cantavo le prime can-
zoni. Cantavo male... Canta
vo le prime canzoni perche 
al mattino Edith faceva fa-
tica a cantare. Bisognava 
aspettare che la sua voce tor-
nasse, anche a 15 anni quan
do si svepliava era completa-
mente afona Bisognava che 
prendesse un caffe e del Gar-
gyl, un medicamento per la 
gola, e per far questo biso
gnava guadagnare 10 franchi. 
E allora toccava a me fare 1 
priml died franchi. E ce ne 
voleva! Nor appena aveva pre-
so il caffe e 11 Gargyl era fi-
nita; si poteva iniziare a fare 
un quarter* qualsiasl. Edith 
avrebbe potuto cantare tutta 
la giornata e tutta la notte. 
Non Io facevamo, ma e per 
dire che ne era capace. Quel 
che e straorri'riir'o. e che ave
va gin la stessa voce Quella 
che tutti le conoscono. Una 
voce che piu tardi sarebbe 
valsa milioni 

Gantava cosl forte che la 
sua voce copnva i ramori del
la strada malgrado 1 clakson. 
Mi diceva- "Vedi Momone, io 
canto e il sesto piano, U set-
timo e perfino la cima del
la torre Eiffel si spalancano", 
Guardavo ed era vero, cj get-
tavano soldi che sembravano 
cadere dal cielo. Edith crea-
va dai ver. e propri assem-
bramenti per la strada». 

MARATEA 
Che eosa succede nel feudo lucano del conte Rivetti ? 

Un' isola per Agnelli 
Anche il Crisfo di marmo somiojia al conte • la slrana sforia di un voto del ComigKo comunale - Mislo di feudalesimo e di speculazione capilalistica 

Dal noftro invitto 
MARATEA, settembre 

c Anche U CrUto <U marmo, 
tmmenso, custrutto sulla mon-
tagna dt San Btagto, « che 
st puo vedere dal mare e 
dalla ferroma, tembra $omt-
gltare a Rivetti». 

Cosi dicono a Marattc quan
do voolumo tar oaptrt che qui, 
in ogni cosa, Centra, per un 
verso e per laltro, U conte Ri
vetti, 

« Quando v*nnt qui — tem
bra abbia ribattuto ptk di una 
volta U conte — e'era soltan
to la bellesea di questi posti, 
Oggi, tnvece, ci sono le tab' 
briehe. ail alberghi, le trfU*. < 
locali notturni t. 

Ma piit che la fortune dt 
questt posit »n realta, in que
sti anm, e aumentata quella 
del conte. 

Si calcola che i terreni dt 
proprieta, in un modo o nel-
VaUro, sotto U nome di que
sta o queUa sodeta, del con
te Rivetti, oggi obMoao U va
lor* di 7 mUiardL Me. quel 
che ptk conte, e oka Qtmti 
Urreni sono stati comprmti 
oon una speea di poco supe
riors ai 200 miUonL 

Su molti di questi terreni ci 
sono gxa attrezzature turtstt-
che, oltre al castello dove abt-
ta U conte e sui quale, fmo 
a qualche tempo addietro, tie-
niva issata una bandtera ognt 
qualvolta il conte era dentro 
le mura. 

Ma tl grosso deU'e operazio-
ne tumtxea » deve ancora ve
nire. Come si regolera per il 
luturo il conte? Quali tnvestt-
menti fara? Che tipo di inse-
diamentt turistid nascerannoT 

Nessuno sembra poterlo de
cider* al di fuori di lui. 

A pocki chUometri da Mara-
tea, a Praia a Mare, Agnelli 
ha comprato addirittura una 
isola, pagandola SO milioni con 
I'impegno, pert, df costruir-
vi insediamenti turistid per 
non meno di 200 milioni. 

Ma Rivetti e Agnelli non so
no i soli a voter spadroneg-
giare da queste parti. 

B gli enti pubbliet come si 
regoUranno? 

lUuminante e quanta tta ac-
oademdo a Marmtea, 

J} comune, due anni fa, ap-
provava un regolamento adwi-
Ho aBo scopo dt preservare 
la eoeta daBa tpeculaekme. Tl 
prowedimanto poem col ao-

lo voto contrario di un demo-
cristiano, costruttore dt vil-
lint. 

Un gesto coraggtoso, quello 
UeU'ammimstratione comuna
le di Maratea, che sembra do-
ver rtscuotere tl piauso de
gli * ufftci competent ». 

Acoade, perb, tl contrario. 
II prtmo ad opporst e U pre-

fetto di Potenea e, dopo di lui. 
tuttt gli altrt, « 11 regoiumert-
to e ottimo -~ dicono — pe
rt bisogna r&cder* questo o 
quest'aftro ». 0a un ufficio al-
laltro. da Potenea a Roma e 
da Roma a Maratea. Possono 
due anni e, intanto gli specu
lation comprano e fanno pro-
getti come se il regolamento 
non emintesse del tutto. 

Chi assicura questa gente 
che U regolamento ediltxio di 
Maratea sard affossato e le /<> 
ro operazioni speculative an-
dranno in portof 

Ona risposta polrebbe venire 
dal Ministero dei LLPr. dove 
attualmente si trova il prov-
vedimento del comune di Ma-
rataa s.etn atttma di un voto ». 

Un eeempio di eosa potra 
essere Ira non motto Mara
tea ee lo offre gia Praia a 
Mara. 

Nella cittadina della pro-
vincia di Cosenza la specula 
ztone ha oramat assoggetta-
to tutto alle sue regole spie-
tale. i grallacieh sorgono ad
dirittura sulla sabbia e, per 
cQstruire, qui non st chtede 
neanche tpermessot a qual-
cuno. Ci ha provato a mette
re un freno qualche finantie-
re, ma ne sono stati gt& tra-
sftsrilt purecctti e, queUt che 
verranno, finiranna col non 
metterct neanche ptu piede 
sulla spiaggia. Praia e anche 
una contea dt Rivetti, Qualche 
tempo addietro, mentre gli 
operai dei suoi stabUimenti, 
si battevano per semgiurare i 
Itcemiamentt, U conte arrivd 
da Maratea a cavallo e, co
me otto di sfida, attraversO 
Praia, si spinse fino al centra 
e. arrivato sulla sogtia di un 
Bar, chtese una bottiglta dt 
birra la beove sui cavallo e 
rtparti galoppando verso il 
suo castello di Maratea. 

S che il conte, da que
ste parti, si trod a proprio 

r l o dimostra il fatto che 
rtusctto ad ottenere una 

conveneione con i due comu-
nL Maratea a Praia, m bate 
alia auale * laraanxemia 

tato dal pagare tasse e con-
tributi. Stone incredibilt che 
qui la gente racconta. pert, 
senza la preoccupazione dt de-
stare meravtglia. E non e 
neanche tutto perche, ad esem-
pto, a Praia c'e un altro « no-
btlp », il marchese D'Ateta, pro
prietor^ di un castello e di 
un albergo dove si paga 12 
mila lire per dormtre e an-
cheglt, come una volta Rivet
ti, quando si trova dentro le 
mura fa istare una bandtera 
sulla torre. 

« Questi nobili, pHt o meno 
patentati, gli speculatori sen-
ea titolo, i maneggioni locali, 
ci frodano anche le beUenee 
naturali e creano in giro I'U-
lusione che qui tutto sia cam-
biato gratie a loro e al tu-
rismo. in realta qui e cam-
biato ben poco. Dietro que
ste montagne c'e la mtseria 
di un tempo, Vemigration*, e 
a Maratea e a Praia ttesse la 
ttragrande maggioranza della 
popolarione non ha risotto cer. 
to i propri problemi. Con que-
•to tipo dt turitmo e chmro 
cte i soldi cemptono il giro 
di sempre: vamno al Hord a, 

Franco M a r M U 

La due raaaagino vivono to 
un alberghetto di via Orfln 
(•una stanza, e tutto, non 
e'era acuuu un letto, un ta-
volino con una bacinella, una 
specie d iirmadio a muro tut
to scassato, un comodino for-
se, ma nien*'a]tro »)... due an
ni. Edith di tanto in tanto 
rincuora Momone: • Non 
prenaertela Momone. Saremo 
ricche. Moltc ricche. Io avro 
una automobile bianca ed un 
autista negro Vestiremo tutte 
e due alio stesso modo! ». Nel-
l'attesa, cantano per le strade, 

Una parentesi 
di felicita 

* ...In certi quartieri ave
vamo l'abiMidine di cammina-
re a piedl nudi. ma In altri 
occorr^vui. --mrpine di cor-
da, altrimenti la gente si ur-
tavu He non avevamo scar* 
pinf rendeva meno. Per ri-
sparmwlt: le attaecavamo 
con i lacd e ce le metteva-
mo al coli ItT-omma, siamo 
stati 1 primi beatniks, a pen-
sarci bene ron il banjo al 
nosto della rhltarra, e come 
loro non molto puhte... Non 
c'e nulla di diverso, ma e tut
to qui: un po' di noeMa, la 
speranza, e la voglia di vive
re in liberfi la propria gio-
vinezza...». 

E' una llberta che dura po
co. Edith incontra il primo 
del suoi infiniti amnri, P'tit 
Louis (ma «se Edith si e 
messa in* r̂»̂  i P'tit Louis, 
e perch^ e stato il primo a 
pensare di rbipderelielo »). E 
a 17 anni Edith e in attesa 
di un figlio Non si pub piu 
cantare per le strade: «non 
era piacevole un ventre ln-
grossato Non avevamo piti lo 
aspetto di artiste bensl di 
mendicant! ». 

Le due ragfuase lavorano. 
preparano corone mortuarle. 
E 'Ptit Lnuis cerca di convln-
cere Edith a lasciare la 
strada. 

«Louis le diceva: "Vedi e 
meravi™lioso hai la tua pa
ga ogni settimana. Ed e sicu-
ra. Hai caldo Pnnti Non 
ti semhra un bel cambiamen
to*' ". Ma non era un granche. 
Manffiavnmo sempre nelle no 
stre scatolt- di conserva. nel
la nostra stiin7a sedute sui 
lettuecio, Perche non e'erano 
sedie. P'tit Louis aveva orgs-
nlzzato la faccenda Aveva 
fregato alia sua vecchla tre 
forcherte tre coltelli e tra 
bice -icrf Di oiattl. Edith non 
ne \ leva. "Non li laverb 
mal". i£ non 1'ha mal fatto*. 

E' tn questa condizlone che 
naaoe la piccola MarceUe. Ce-
celle, come is chiamano Edith 
• Momone. 

«.,.e adesso eravamo quat-
tro nella stanza, e quattro net 
letto. Nop c en 'Hi>ro, Edith 
si riscaldava fra le braccia 
di P'tit Louis. Ed io avevo 
la fortune di avere Cecelia 
ml coricavo con un groaao 
pullover, e mettevo 11 suo cor-
picinn contro il mio, sotto 11 
pullover... Non aapavamo 
namroeno che bisognava far 
boUira U latta, • eoat hi p*o-
oote ta* bavuto lata* non boi-
mo. Rarfdaoquavaino 0 bib*. 
ron. oi aambrava a poato • 
tkteko davano ooal: lo ' 

mttfpldlra, fU 

I nx> un po' dj zucchero, per
che lo eucchero e nutrient*, 
fortifica, affermava Edith. Av-
volgevarw la bimba alia me-
glio e la portavamo a canta
re con noi Non ci ha mal 
lasciato. Per nulla al mondo 
Edith avrebb • accettato di se
pararsi dal suo marmocchio. 
Era il sun modo di amarla» 

E* una delle brevissime pa
rentesi di felicita nella vita 
della Piaf. 

• • • 
n primo locale. « Una sera 

— ricorda Momone — Edith 
ed io, mentre scendevamo per 
via Pigalle. siamo passate din-
nanzi ad una boite, il Juan-
les-Pins». S: fermano a par-
lare con Charlie, portiere e 
imbonitore dei Jorale. Intervie-
ne Lulu, la padrona. «Che 
fai?» dice a Charlie. 

• Tranquillo, risponde: "Par-
lo alle ragazzine. Sembra che 
quella la cantl — e lndica 
Edith — che voglia diventare 
un'artista". "Allora tu canti? 
Ebbene, entra un po', fammi 
vedere che sai fare". Dopo 
aver ascoltato Edith, Lulu ha 
detto: "Tu puoi andare. Can
ti bene. E quella la?" "K' mia 
sorella". "E allora? che vuoi 
che me ne faccia?". "Lei dan-
za, e acrobata". "Pal spogliare 
tua sorella". Mi ha esaminato 
nuda come un verme. Ha det
to: "Potrebbe andare", dopo 
che mi ha vista. Tolti 11 pul
lover, la gonna e lo slip non 
restava piu niente. Se avesse-
ro soffiato, sarei volata 
via...». 

* • • 

La prima tragedia. Rten-
trando, un mattino, informa-
no Edith che P'tit Louis s'e 
portato via la figlia. Vuole 
costringere Edith a diventare 
una brava donna di casa. 
Edith rifiuta. Ma una sera 

Popo Cervi 
in clinica 

ler un ottocco 
bronco-

polmonare 

REGGIO EMILIA. 17. 
Papa Cervi e ammalato Tl 

94enne padre dei sette fratelli 
partigiani fucilati dai fascisti 
durante la Resistenza, e stato 
colto nella tarda serata di og
gi da un a tta ceo di broncopol-
monite alia base destra. Subi-
U> dopo e stato ricoverato pres-
so la casa di cura «Villa Wal-
>r » di Sant'Ilario. del profes-
wre Barbazxa, dove t sanita
ri lo hanno immediatamente 
sottoposto ad eneraiche cure. 

Data 1'eta avansata, le sue 
condition! vengono seguite con 
una certa pnoccupaiione. 

Per il pomeriggio di domani 
il prof. Barbana ha diamato un 
consuHo con il prof. Mounari. 
daU'Univeniti di Parma. II 
compagno Cervi • stato viaitato 
dal SegrtUrio della FcdtrazioM 
raggiana del PCI • da altri di
rigenti. che gli hanno porto gli 
auguri di tutti 1 cwmunhd. 

PUt Louis ritoma: m La DJOOO-
la e all'oapedato — dloa — 
e molto malata*. 

N ...siam corse agli Enfants-
Malades. La piccola agitava 
la testolina sui guandale, da 
destra a sinistra. Edith mor-
mor6: "Sono sicura che mi 
riconosce. Vedi. ml ricono-
sce". Non volevo toglierle 
questa illusione, ma era un 
bebe di due anni e mezzo 
che aveva la meningtte. Era 
gia in un mondo nel quale 
noi non saremmo mal potu-
te entrare. Edith cercb di tn-
contrare 11 profeasore che di-
rigeva 11 servizio. Non ha vo-
luto ricervercl... Non avrebbe 
cambiato nulla, ma oonun-
que ho sempre pensato che 
se Edith fosse stata "Edith 
Piaf", l'avrebbe ricevutaa. 

Cecelle muore. E non ci so
no nemmeno i soldi per una 
piccola bara e 11 funeraie. 
Edith si ubbrlaca bevendo 
Pernod puro. Per mettere in
sieme i quattrlni necHsaari 
decide di fare quel cite non 
aveva mai fatto: acende anl 
boulevard de la Chapelle, ab-
borda un uomo.. 

L'incontro 
con Leplee 

E inline il funerale. Una pic
cola cassa portata a braccio da 
un becchino «come un pac-
chetto! ». Ma Edith e Momo
ne sono giovani: 19 anni e 
16 anni... « Qualche giomo do
po avevamo dimenticato che 
la piccola MarceUe era mor-
ta. E' terribile. Non lo sape-
vamo piu. Non siamo mai &n-
date al cimitero. Mai. Ziava-
mo soltanto due marmoccnie. 
non ci pensavamo piu a. 

Si chlude, con questa ango-
scla di donna adulta, la pri
ma parte dei ricordi di Mo
mone. Edith, scugnizxa pari 
gina, turna sulle strade e vi 
Incontra la sua fortuna. Su-
gli Champs-Elysees (uno del 
luoghi dove bisogna antare 
tenendo scarpe ai piedl) av-
viene l'incontro con Ions Le
plee, proprietario del Ueray's. 
un locale alia moda dove al 
incontra ogni sera il Tt-ut 
Paris. Edith assume 11 noma 
d'arte di Piaf, pasa««> Nel
la sua vita non ci sono piu 
P'tit Louis, ma Maurice Cheva
lier. Jean Cocteau, Paul Mau-
risse, Yves Montand. Marcel 
Cerdan... fino a Theo Sarapo. 
Nel suo vivace dialetto pari
gino, Momone ricorda awaol-
mentl not! • aegretl. gli amo
rt. le giole, to malattia. Pino 
a*il ultlmi giorni, quando 
Edith ormai morana* torn* 
a cantare par to atrad* di Pa
rigi aconoactuta a quagtt ata*-
sl partgtnl cha dl U a quml-
che giorno plangeranno al auo* 
funeraii. Ma nelle paglna de
dicate alllnfanaiB e% la chia
ve par mtandama tutta la ato* 
ria... « non aveva ona un daai-
derlo: cantare par to atrada...*. 
E' I'angoscia di queeto paran-
ne daaktorlo che ci ha raa> 
giunto e ci ragfhmge ancora 
oon to au* canaoni. 

(I) — «PtaX>, dl Stmona 
Bartaaut, a pubbbeato • ena> 
atl adornl dalto VCuttOM Ro
bert taffont I 

tratti daito 
at 1B 


