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L'insegnamento di Mounier 
a vent'anni dalla morle 

« Un dialogo paziente 
tra il crisfianesimo 
e tutti i socialism!» 
Destino quasi singolare 

quello di Emmanuel Mou
rner, repentinamente stron-
cato da un infarto or sono 
venti anni. 

La disseminazione di mol-
te sue intuizioni, giunte per-
fino tra noi a ristorare una 
certa rattrappita cultura cat-
tolica per anni diffidata da 
Agostino Gemclli > a cerca-
re impossibili ragioni tra i 
vestigi del caltoHcesimo 
s p a m ncl decadentismo tran-
salpiuo », la ormai consolida-
ta pratica del « dialogo • con 
i marxisti di cui intose tutta 
la vilalita, l'attualita dolla 
sua oritica di fondo ai par-
titi democratico-cristiani, il 
positivo riscontro — enun-
ciato in questi giorni da he 
Monde — di lalunc sue ipo-
tesi prnrctiche eonsegnate 
alle p.igine di Espul, non 
lo traggono ancova del tut-
to dal sospetto di una spe-
rimentazione definita soltan-
to verbosa ed effimera. Nel 
suo stesso campo l'-officia-
Mta» lo ignora. Un certo ti-
po di • gauchisme » lo sae-
choggia, arbitrariamente lo 
sottrac al suo tempo, ma poi 
riceroa, con il provincial!-
6mo di sompre, ascendenze 
piu vistose di quolla del pro-
fessoro di Grenoble. 

Intendiamoci: la • strate-
gia > personalista e comu-
nitaria di Mounier non si 
differenzia troppo dagli or
mai numerosi altri tontativi 
di invenzione di una «terza 
via », ne scarta gli scogli dol 
tmoralismo e dello strumen-
talismo, della esasperazione 
di dati empirici conlingen-
ti, cho spesso spezzano la 
comprensione del reale e de-
cisivo flusso della storia. H 
suo eclettismo, nutrito da 
talune posizioni tipiche di 
una certa ricorca politica 
oattolica (dal « Sillon » al-
1'arruffato Peguy), inne9ta-
to alia inevitabile ambigui-
ta che una guerriglia rdschio-
sa « di irontiera» gli impo-
neva anehe in rapporto ad 
una disoiplina ecclesiale che 
egli accebtava (nessuna sua 
opera fu condannata), ha 
tuttavia risparmiato il vero 
senso della sua testimonian-
za e della sua milizia. Poi-
che, in definitiva, e Vimpe-
qno concreto di Mounier nel 
suo tempo che rimane. 

Si pub convenire con quan
ta scrisse • Civitas » che, in 
un certo senso, Mounier se-
gna il passaggio da un cat-
tolicesimo sooiale ancora di 
tipo ottocentesco (quale era 
sostanzialmente quello del 
« Sillon », per non parlare 
delle correnti conservatricl 
largamente predominant! nei 
primi tre decennd del seco-
lo) ad una nuova forma di 
impegno nel temporale, ca-
ratterizzata dalla viva con-
sapevolezza dell'esigenza di 
un incontro, non gia con lo 
Stato liberate ma col mondo 
operaio e i suoi problem! 

Catastrofe 
Consapevole del senso 

amaro della frase detta da 
Pio XI: «II piu grave scan-
dalo del XIX secolo e il fat-
to che la Chiesa abbia per-
duto la classe operaia », il 
cattolieo Mounier sbarapa 
Esprit nel '32, quando gli 
effetti del crollo di Wall 
Street irrompono ancora sul-
le strutture capitalistiche 
d'Europa, al fine di propor-
re quasi a mo' di riparazione 
la « rottura tra Vordine cri-
stiano e il disordine stabili-
to » della societa borghese, 
Prevalentemente tradiziona-
lisba, la parte decisdva del 
mondo cattolieo franccse ri
mane refrattaria ad ogni 
stimolo, arroccata sulle po
sizioni che porteranno, al-
I'indomani della catastrofe, 
i notabili olei-ieali petainisti 
ad esolaonare: « Hitler ci ha 
liberato dal Fronte popola-
r e » . Logica conclusione di 
oi6 che, nel novembre del 
1937, Mounier, avendo in 
mente l'enciclica antieomu-
nista di papa Ratti promul-
gata qualche mese prima, 
aveva gia annotato: « I no-
stri padri scaricavano volen-
tieri lo disgrazie del loro 
tempo sulla massoneria, noi 
abbiamo qualcosa di meglio: 
il comunismo. Ma altro e il 
comunismo, altro l'alibi che 
vi si cerca piu o mono co-
seientemente. Da quando le 
encicliehe condamiarono il 
comunismo, non solo i fede-
li cattolici, ma anche i bor-
ghesi cattolici, i piccoli e 
grandi ladri cattolici, si sen-
tono come in stato di gra-
zia». 

Poi anche le speranze di 
un profondo rinnovamento 
sociale e umano che aveva-
no radici nella Rcsistenza 
inaridirono rapidamente. 11 
pessimismo di Mounirr sul
la reale funzione dei risorti 
parti ti democratico-cristiani 
in Francia e ncll'Occidente 
europeo trov6 una conferma 
rapida e sconccrtante: « Na
tl per liberare il mondo cri-
lrti»no — cgli scrivo ncl mag-
gio dol 1947 nei gionii in cui 

anche De Gaspcri, in Italia, 
spezza il govcrno di unita 
nazionale — dalle sue soli-
darieta reazionarie, i partiti 
democratico-cristiani, per 
uno slrano destino, rischia-
no di diventarne l'estremo 
rifugio. Formati contro l'al-
leanza fra il trono (o la ban-
ca) e l'altare, tendono a so-
stituire, con cinquanta anni 
di ritardo sulla storia, al Sa-
cro Romano Impero o alia 
Monorchia crisli.ina una for
ma di " Sacra Democrazia " 
che eomporta le medesime 
ambiguita. Non e con le au-
daeie dei nostra nonnd cho 
noi rdspondoremo alle ango-
seie dei nostra figli. Non e 
con un olericalismo centri-
sta che noi sradicheromo il 
clericalismo conservatore •. 
Piu drastica ancora la sua 
eontestazione dell'unita coat-
ta dei cattolici noli'opzione 
politica: «Volere unire sul 
piano politico, anche fuori 
di un partito, tutti i eristia-
ni o anche tubti i cattolici, 
signifiea condannarsi all'im-
potenza ». 

Dubbio 
I rapporti di Mounier con 

i comunisti non furono mai 
faoili. Pressoche immutata 
restera in lui la coscienza 
della misura dell'apporto del 
mai'xismo alia grande vieen-
da dell'umanita: «la piu 
possente reazione moderna 
contro la decadenza del pen-
siero » per cui sentira di do-
ver chiarire la « sua manie-
ra di essere marxista • attra-
verso una revisione «per-
sonalistiea > del « collettivi-
smo > e non con una riesu-
mazione deH'individualismo. 
Cosa areinota dopo di allora 
e di frequente rimasticata 
altrove, e tuttavia non suf-
ficiente a dissolvere il so
spetto che 1'osteretato d i ' 
stacco da drammatiche, con-
traddiltorie e pur grandi 
esperienze concrete finl per 
ridurio tra le file dei pe-
dagogM dalle «mani net-
te », appollaiati a sontenzia-
re sul contorto, difficile, ma 
reale procedere della storia. 

Nel luglio del 1949 Mou
nier chin6 la sua testa di 
credonte dinanzi al deoreto 
anticomumsta del Sant'Uffi-
zio. Gli resta per i un dub
bio di fondo allorche corn-
men ta: «Non e a dire che 
il paziente, difficile, tumul-
tuoso dialogo fra il cristia-
nesimo e tubti i sooialismi, 
nonche la loro inestirpabi-
le solidarieta nel nostro tem
po, siano d'ora innanzi an-
nullati. Soppressa ogni faci-
lita, incomineia ogni fecon-
dita... •. Non ebbe il tempo 
di constatare che, in breve, 
la logica di quel deoreto pa-
celliano avrebbe comportato 
la bufera gerarchioa ohe ten-
to di sehiantare i virgulti 
piu orgogliosi delle moder-
ne esperienze della Chiesa 
di Francia: fino alia sop-
pressione dei preti-operai, a 
«l'affau-e des domindcains », 
alia erisi della gioventii 
francese di azione cabtolica, 
al bando de « Lo Quinzaine » 

La gretta finalita monda-
na che ispirava quel docu-
mento, ohe gda votava a una 
disfatta storica il magiste-
ro cattolico-romano, e la sua 
ineffioienza pratica, non po-
tevano del resto sfuggire a 
chi come lui, pur indidgen-
do a qualche faoiUtazione di-
vulgativa, aveva soritlo anni 
prima: « Lotca contro il co
munismo, si dice. Ma il co
munismo e nei libri, e negli 
uomdni. Troppo spesso si 
sente dei cristiani parlare 
del comunismo come se si 
trattasse di una forza astrat-
ta, che produce necessaria-
mente tutti i suoi effetti, 
una forza qudndd da ridurre 
con dei puri procedimenti 
fisioi, materiali. Molli, che 
pretendono di difendere la 
persona umana contro la ne-
gazione marxista, in pratica 
si comportano come se aves-
sero davanti un'idea astrat-
ta, impersonale e non delle 
persone viventi, portatriei di 
un'idea. Hanno mai riflettu-
to sui mille modi che ha un 
uomo di essere cid die af-
lerma di essere? Di fronte 
alio slancio di moltissimi 
militanti comunisti si sono 
mai chiesti se questi mili
tanti sono veramente cosl 
marxisti, antipatrioti e ma-
terialisti come essi creelono? 
Hanno finalmente capito che 
alcune accuse ingiustificale 
non producono che terribili 
nsentdmenti? Hanno forse 
cercato di stabilire una co-
munione con quogli uomini, 
con le loro prove, con le lo
ro umiliazioni? Sono forse 
andati fino alia radice dei 
loro odi e delle loro prepo-
tenze per comprendcrnc la 
molla segrela?,.. Hanno for
se pcusato che il cristiano, 
quando non c accanto al po-
vero, lisicamente accanto al 
povcro, fa violenza alia sua 
vera condizionc, e un espa-
triato? ». 

Libero Pierantozzi 

Un problema nciscosfo che si chicimcs vecchiciica - 3 ) 

« Al ricover » 
ItH 

niejn pngwne 
400 lire al giorno per l'« anticamera del paradiso » - Meta degli istituti dovrebbero essere chiusi - Un contestatore 
con i capelli bianchi alle prese con i poliziolii - Finisce la segregazione con la casa di riposo aperta sulla citla - A Bo
logna il quarliere si attrezza per 1'indipendenza proietta degli anziani - La solidarieta sociale al posto della carita 

IL Hcemo^imBM&W^NE 

Come una mamma Indiana f ra gl i Indianl d'Amerlca. Cosl Jane Fonda contlnua a propagandas la sua parlecipazionc alia 
lolta Intrapresa dalla minoranza pellerossa In dlfesa del pro pri d i r i l t i : portandosl a spalle — secondo I'uso doi prlmlgeni 
abilanti del nord-Amerlca — un blmbetlo di pochl mosl. Anche questo, per II conformismo USA, pud essere un gesto di sfIda 

Preoccupata relazione all'assemblea dei vescovi italiani 

IL CARD. POMA: «IRRINUNCIABILE» 
IL CELIBATO DEI PREII CATTOLICI 

Soltanto 25 mila sacerdoti (su 43 mila) hanno discusso il quesfionario-inchiesta 
della C.E.I, che ha suscitato numerosissi mi dissensi — Ispezione a Ravenna 

Nell'Aula Magna dcll'Univor-
sita Urbaniana di Roma so
no incominciati ieri sera i l<i-
vori della sesta Assembled 
Episcopale Uahana sul ruolo 
del sacerdote nella societa 
contemporanea. 

Dopo una omelia del car-
dinale Siri, tutta centrata sul
la tradizione liturgica, 1'arci-
vescovo di Bologna, cardina-
le Poma, nella sua veste di 
presidente della CEI, ha svol-
to la sua relazione che pero 
conosciamo solo in una sinte-
si di monsignor Puccinelli e 
dalle voci filtrate attraveiso 
il grande riserbo che si vuol 
mantenere sui lavori di que-
sta assemblea, che si annuncia 
piuttosto vivace. I vescovi, in-
i'atti devono prendere anche 
in esanle i dati relativi ad 
una inchicsta promossa dal
la CEI sul clero italiano, .sui 
problemi umani (Fra cui il ce-
libato) sociali, economici, teo-
logici del prete di fronte al 
mondo d'oggi. 

A parte le critiche piuttosto 
aspre che sono venule dalla 
maggior parte dei prcli (solo 
25 mila preti su 43 mila han
no discusso il questionario -
mcliicstu c ne sono stati esclu-
si i religiosi dei vari ordini) 
per il modo «non scientil'ico 
e farragmoso i> con cm c sta-
ta condotta l'inchiesla, e sta
to rilevato che m alcune dio 
ccsi. rome queila di Roma, il 
forinul.ino non c "-lato distn-
buito neppui'e a tutti i pie-

ti. A Torino, il cardinale Pel-
legrino non l'ha fatto distri-
buire. Sono stati i preti pie-
montesi a rimettere al loro ar-
civescovo un documento in 
cui si reclamano la definizio-
ne di una collocazione nuo
va del prete nella societa 
odierna ed una ristruttura-
zione della parrocclna, tenen-
do conto dei problemi che 
toccano anche il mondo del 
lavoro. 

La stessa cosa e avvenuta 
nella diocesi di Ravenna, dove 
il formulario 6 stato fatto di-
stribuirc. ma e stato poi in-
viato un viMlatore apostoh-
co perche il vescovo monsi
gnor Balclassari'i, non ha vo-
luto punire quei sacerdoti 
die, nelle loro risposte, si era-
no espressi molto sincera-
mente a favore di un celi-
bato facoltativo. Non si e osa-
to per6 sottoporre ad inchie-
sta anclie 1'autorevole cardi
nale Pellegrino. 

Ce stata poi la protcsta dei 
sacerdoti sardi, i quali hanno 
manil'eslalo lorti n.sei've alia 
aclesione del cardinale Baggio 
a noine dell'episcopato sardo 
m falto di celibato al magi-
stero ponlU'icio. 

Inline, si rimprovera a mon
signor Giaqumla di aver ela-
borato m modo addomestica-
to le risposte date dai preti 

II cardinale Poma, percio 
svolgendo la sua relazione, 
nnn ha potulo presemdere da 
tutlo questo. Egli ha amines-

so che il problema del sacer
dote e divenuto delicate, coin-
plesso: «La trasformazione 
delle strutture e la rapidita 
deU'evoluzione — ha detto — 
portano alia ricerca di un 
modo nuovo di esprimersi 
nelio stesso ministero, con 
la difficolta di conciliare gh 
elementi costitutivi del sacer-
dozio col nuovo contesto so-
ciologico o psicologico. Di qui 
una tensione che sembra so 
stituire la sociologia alia ten 
login e alio sli'^sn . iniinsU 
ro flel pieli' II i, lid, nali 
Poma non hti nninin i.nf ., 
menu di tar rileriinviilu ol 
tre che al Concilio e all'ulti-
mo Sinodii episcopale, al Sim-
posio di t'oira, per sofi'ei'mar-
si su cio « che puo cambiare 
c cio che e inveee irreversi-
bile ». 

II prcsi' lento della CEI non 
ha negalxi, nchiamandosi alle 
indicazioni date dalla Com-
nussionc teologica internazio-
nale, che la teologia dei « se-
gni dei tempi» obbliga tutti 
a considei'are « eventi e feno-
meni cite carattenzzano una 
epoca storica sul piano socio 
logico ed a cogliere. in una 
visione teologica, la conr.es-
sione tra cm che avviene nel 
mondo e la spenuu.i -lclla 
Chiesa ». 

II cardinale Poma ha poi 
preso in esame i |)roblemi 
umani e sociah die ti-.ivagha 
no la vita del sacerdote, og 
gi. Ma come uscire j l y ^ 0»-f'i 

si e « dalle varie tensioni esi-
stcnli, che mvestono il pre
te, la parrocchia e quindi la 
chiesa? ». La risposta non e 
andata al di la di quanlo gia 
indicato dal « magistero », dal
la enciclica e dai discorsi di 
Paolo VI sul celibato, e dal 
recenlo documento della Con-
gregazione per il clero: d'ac-
cordo col rivedere ed aggior-
nare la formaziono del clero, 
la struttura della parrocchia, 
m,i riaffei'ma/.ione del celiba-
lo I' l loni.i uer.irchica 

li, detto 
utile 

«non piu 
il caidm,lie Poma 
e necessaria, ma 
quando si manifesta con 
eenlua/.ione csnsperaUi e nicl-
Le in discussione la stessa 
esislenza della gerarclna co
me elemento necessano della 
vita ecclesiale. 

« Anche il rapporto vescovo 
preshiteri va improntato a 
collaborazione, ma ciA non 
puo significarc dimmuzione 
deH'autoi'ila gcrarchica ». 

Coiicludcndo, il cardinale 
Poma ha tc nulo a riaffcrma-
re —• e cio e stato espresso 
anche m un suo lelegramnia al 
piesidenle .Saragat — «i va-
Ion e\ ange ici della persona 
e della I'ai uglia nel quadro 
delle londaiiuntali ti iduioni 
del popolo itahano» rialToi' 
m.indo cosi 
la Cliiesii,^ 

•4: t»5 

La segregazione degli anzia
ni ha i suoi teorici. Lo stu-
dioso americano J. Rosow so-
stiene che la frattura tra ge-
nerazioni e ineluttabile e che 
l'linica via realistica & la « co-
numita segregata». Tutti i 
vecchi insieme, con in comu-
ne 1'eta, ma anche posizione 
sociale, cultura, interessi 
(cioe poveri con poveri, poi 
piccoli borghesi, poi grossi 
borghesi): l'integrazione avver-
ra tra loro. Si e vista anche 
in un film la citta america-
na solo per anziani ricchi. Vil-
le, piscine, giardini opulenti 
al servizio di una agghiac-
oiante umanita tagliata fuori 
dalla vita. Un futui'ibile da 
respingere, 

Da noi per ora la segre
gazione si inipone da un lato 
con il silenzio, dall'altro con 
la sopravvivenza degli anti-
chi ospizi per vecchi che gra-
zic alia legge del 18119 sono 
degenerati in ospizi di men-
dicita. Lo Stato infatti pren-
dc misure, anche di polizia, 
per i mendicanti e per gli 
inabili, ma gli anziani non 
esistono nella sua legislazio-

I ne. Ne deriva il caos: le mu-
tue non rimborsano una li
ra per chi e ammalato a vi
ta, gli enti locali violano in 
pratica la legge assistendo i 
vecchi in quanto tali, le ret-
te versate ai cronicari da co-
muni, province, enti nazionali, 
ospedali variano a capriccio. 
C'6 l'appalto dei vecchi. Lo 
Slato da 400 lire al giorno 
per ogni ricoverato in una 
pia opera campana, che ci 
guadagna sopra e osa definir-
si nel bollettino «anticame
ra del paradiso ». 

In tutto, le istituzioni spe-
ciliche per anziani sono cir
ca 1700 — dislocate soprat-
tutto al Nord — e la mag-
gior parte di esse sfugge ai 
pubblici controlli perche non 
esistono norme di legge che 
regolino la loro attivita assi-
stenziale e sanitaria. 100.000 
persone, per lo piu ammala-
te, vi sono imprigionate a 
vita, I! prof. Gualfredo Scar-
digli diceva: «Sarebbe neces-
sario ordinare la chiusura, o 
almeno il rimodernamento 
(otaie di quasi la meta di ta
li istituzioni». E' li che si 
compie la « carriera g<.'riatrica 
del vecchio d'ospizio », cioe il 
suo precipitare sempre piu 
in basso. 

Fondi cospicui 
Entriamo di straforo in un 

cronicario romano dal nome 
ispiralo a rassegnazione e la-
crime. Suore e inservienli so
no il pcrsonale «specializza-
to». Gli enti religiosi, infatti 
continuano l'antica attivitii 
caritatevole in molti settori. 
Nelle loro casse lo Stato fa 
affluire, a conti fatti, fondi 
cospicui in cambio ch un ali
bi per rimandare sine die la 
organizzazione di una vera as-
sistenza. La carita, come le 
famiglie, fa da scudo al vuo-
to sociale. In questo caso la 
vediamo all'opera in un sa-
lone da museo: 18 letti, 18 
corpi piagati per la lunga de-
genza, 18 volti devastati dal-
l'attesa della morte. II senti-
mento comune a pazienti e 
assistenti e «che tanto non 
e'e nulla piu da fare». Nep-
pure il bagno? 

Senza tregua, un urlo disu-
mano e forse inarrestabile. 
Basta dire «signora che co-
s'ha? » per sentire in un bi-
sbiglio «ho tanto male alle 
gambe». Basta allontanarsi 

perche l'urlo riprenda, unica 
ultima forma di protesta. Una 
altra ottantenne piange: 
« Non sono piu buona a nul
la ». Rischiamo una frase in-
consueta, con affettuosa iro-
nia: « Le lacrime fanno male. 
Provd con un'ingiuria ». Di col-
po ride raccogliendo l'invito 
alia rabbia alia vita. Ma per 
quanto? 

Non va liscia la eontesta
zione, neppui'e quando si han
no i capelli bianchi. Ecco il 
tragicomico al(o di sioni/ica-
zione e di//ida con cui il pre
sidente di una casa di ripo
so sfratla il signor X. Si accu-
sa l'ospile di « estrema traco-
tanza che viene a sminuire 
la necessaria autorita della 
direzione »; di averli costretti a 
clnedere aiuto al pretore: di 
aver rifiutato di pagare la 
rctla per l'aliincnlazione; di 
a\er rcso infruUnosi i tcnlativi 
per cacciarlo « esperiti talora 
con 1'assistenza della forza pub-
blica ». Una guerra. Entro 20 
giorni — o 1'ordine — il signor 
X deve lasciare la casa. II 
coinmissariato e invitato «a 
foinire l'assislcnza della for
za pubbhea per I'esecuzione 
(il tone e da esecuzione ca-
pitale) st.mte il grave turba 
nu'iito de'ernunato dal signor 
X niedesimo». /.' nfcrfesimo 
e la I'irma vergata sollo hi 

I'ultima beffa gioca 
a autorita da un uo 
setlanta e gli ottan 

* P viene invitato a tor 
' "I domicilio prpcedenli 
«.iW|obilc abbandonata. 

Non sappiamo la conclusione. 
Conosciamo pero l'autodifesa 
del signor X: «Un quotidia-
no racconlo che da tre anni 
il mio rifugio era l'auto. Sic-
come quesla era piena di in-
vettive contro il governo re-
sponsabile (18.000 lire di pen-
sione) e si era alia vigilia del
le elczioni, mi ofl'rirono un 
posto alia casa di riposo. Io 
tracotante? Forse perchfe pre-
tcsi di dormire solo, secon
do le promesse. Io non paga-
vo la retta? Da quando non 
approfittavo piu della loro 
pessima cueina. Un giorno in 
direzione mi trovai di fron
te due rappresentanti del po-
tere, due sollul'ficiali di PS, 
un medico e due infermieri. 
10 matto? II medico stesso ri-
conobbe che non lo ero. Mi 
lasciarono in pace finche non 
prolestai anche per salvare 
i nervi degli altri da un mar-
tello aulomatico che romba-
va, per i lavori in corso, ot
to ore al giorno. Allora la dif-
fida. 

La politica del « letto e del 
tettos i respinta con bru-
ciante eroismo da un vecchio 
che non vuole essere ridot-
to a uomo a meta. Eppure 
anche l'ONPI (opera naziona-
le pensionati d'ltalia unico en-
te specifico per gli anziani) 
con le sue 27 case di riposo 
— tetti e letti moderni per cir
ca 5000 persone — non si 
pone certo all'avanguardia per 
indicare una alternativa. 
Un presidente dc in carica 
da 15 anni, ai rappresen
tanti dei lavoratori piu il ruo
lo di oppositon che il potere 
decisionale, 15 miliardi con-
gelati inveee di costruire an
cora, ma secondo le riclueste 
e le esigenze espresse dal bas
so (il comune di Bologna ha 
da tempo offerto un terre-
no per una casa albergo, per 
esempio). Si fanno inveee le 
case in base a criteri autori-
tari dall'alto e si gestiscono 
con paternalismo: 27 luoghi 
creati a caso per anziani sra-
dicati dal loro ambiente e col-
locati sempre in segregazio
ne sia pure civile. 

Deve cercare dunque i pri
mi segni di una alternativa? 

Malgrado la legge e malgra-
do i tagli apportati dai go-
verni ai bilanci proprio nella 
voce « assistonza» si comin-
cia a sperimentare il nuovo in 
aleuni Comuni. Se prendia-
mo in esame Bologna, non e 
quindi per strumentale pub-
blicita, ma perchfi qui le idee 
degli specialisti sono accolte 
e si cerca di applicarle alia 
realta anche se la strada e 
lunga e difficile. Piu potere, 
piu aulonomia, piu soldi ai 
comuni significherebbe dare 
rcspiro alle iniziative che ri-
spondono alle esigenze moder-
ne dei cittadini 

«Al ricover» come dicono 
in dialetto, appartiene al pas-
sato. Sulle sue rovine entra 
un funzione in questi gior
ni il dispensario geriatrico, 
a cui faranno capo i centri 
di assistenza domiciliare dei 
quartieri. Nel '71 saranno 
pronti due ospedali, l'uno per 
lungodegenti — in sostituzio-
ne del cronicario — e l'al-
tro per malattie acute, spe-
cializzato in geriatria e urolo-
gia. Nella nuova, Casa di ri
poso Giovanni XIII (il co
mune ha dato l'edificio alia 
vecchia istituzione in cambio 
di terreni strategici per la ri-
strutturazione urbanistica) il 
consiglio d'amministrazione e 
eletto quasi tutto dal consi
glio comunale. C'e un diretto-
re che dice: «La citta intera 
deve entrare nei nostri giar
dini, nel teatro, nel cinema ». 
11 portiere segnala alle assi
stenti sociali gli « ospiti » che 
ricevono meno visile, in mo
do da sollecitare (e con suc-
cesso) familiari e aniici, E' 
una specie di confortevole al
bergo con sale e servizi co
muni, con 450 posti letto (due 
per stanza) divisi in padiglio-

ni. Uno permetle la conviven-
za di marili e mogli. Nien-
te divise, liberta di entrare e 
uscire, commissionc interna 
degli ospiti, 7.500 lire al me
se per le spese individuali. 

Libri, giornali, bocce, bar, 
TV, artigianalo, film, bande, 
pcrfino commedic e opere nel 
lungo tempo libera. Chi si 
ammala, non ha il lerrorc del
la « carriera geriatrica »: dal-
l'ospedale Malpighi, con repar-
to specializzalo, si torna a ca
sa. « I vecchini fanno mira-
coli con la fisiolerapia». La 
salute di tutli 6 seguila quo-
tidianamenle. Due volte l'an-
no, poi, le gite in giro per 
ntdlin. Ci va chi se la sen-
le, ma 6 un modo per dif-
I'erenziarc le eta: un sessan-
tenne, mfalti. e diverso da 
un oltantnchiquenne quanlo 
un neonato da un coscnllo. 
L'alinosfera 6 serena. In una 
veranda, un gruppo di don-
ne sferruzza (le donne sono 
piu longeve e meno avvilile 
— dicono gli specialisti — an
che perche sono poclie le la-
voratrici e quindi non prova-
no la crisi del jiensionamenlo. 
L'unico vanlaggio della dura 
vita di casalmghe. E ultima 
sottile vendetta del sistema 
contro chi non produce piu). 
Una dice: «• Sono un IX)' stor-
dita ». L'allra replica: «Sara 
la primavera ». Domanda inn-
liziosa della prima: « O saran
no le primavere? s>. 

Ottimismo 
Le primavere di Alliho Pez-

zoli e Giovanna Mori sono 
molle, eppure si sono sposa-
ti qui a novembre. Sembra 
un'invenzione «di colore», 
quasi da non racconlare per 
eccesso di « rosa ». Stanno sul 
terrazzino a pianlare i fiori 
appena comprati in citta. 

Ma chi c un propagandist 
accanito della nuova svolta 
per gli anziani e Pierino Sol-
ci, ex muratore di 80 anni. 
Stava finendo barbone per 
forza, al limite del momenlo 
in cui «vedendosi abbnndo-
nati, si desidera solo la mor
te ». II centra assistenza an
ziani del quarliere Lame — 
quartiere pi lota — lo ha fat
to «ringiovanire di vent'an
ni ». Sussidio e una casa po-
polare del Comune, ogni mat-
lina 1'assistenza domestica e 
quando vuole il bagno al 
« centra » con 1'aiuto dell'ad-
detto comunale, Schiavina; ve-
stiti puliti e rammendali gra-
zie all'atlivila delle stesse as-
sistite. L'appoggio della gen
ie si manifesta pcrfino con 
barba e capelli gralis, offer-
ti dal barbiere. Pierino Solci 
giura: «Mai stato cosi bene. 
E' finilo l'incubo del ricove-
ro. Questo 6 il sislema piu 
bcllo, ma bisogna darlo a tut
ti. Riesco pcrfino a lavorare. 
Coltivo un campicello — ab-
bandonato, eh, non sono pro-
prietario terriero — e ne tiro 
fuori insalala fagiolini, zuc-
chine. Non li vendo. D6 ai 
compagni in cambio gentitez-
ze. Per i semi, mi aiuta spes
so Schiavina. Qui, una ma-
no va all'altra s>. 

E' il senso profondo della 
solidarieta sociale, che non 
demanda solo alle famiglie ne 
alle istituzioni di tenere le-
gata una generazione aD'altra 
e sconfigge le teorie della se
gregazione per i vecchi come 
per i bambini, minorati, de-
boli. Contro l'ipotesi della le-
tra citta degli anziani, uno 
spiraglio di ottimismo si apre 
in questo lessuto cittadino 
dove le vile dei nonni, in una 
indipendenza proietta si in-
treccinno con quelle degli al
tri. Ma e un'isola e un'isola 
non basta mai, sopraltulto 
per chi ha frelta. 

Luisa Melograni 
F I N E 

(I precedenll nrtlcoll sono stall 
ptibbllcatl nel giorni 3 e 5 aprllc) 
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