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Croce Rossa Svizzera

DALLA SVIZZERA ITALIANA

Conseguenze della guerra franco-austriaca del 1859
sulla storia del Canton Ticino

«... Buoni e lea Ii svizzeri»
La battaglia di Solferino (24 giugno 1859)-durante
la quale, grazie a Henry Dunant, e nata l'idea della
Croce Rossa - e uno degli eventi che hanno per-
messo l'unificazione dell'ltalia. Sfogliando i principal!

giornali ticinesi di allora, La Democrazia di
Locarno e la Gazzetta Ticinese di Lugano, ci si rende
facilmente conto di come il periodo storico che, fra
il 1858 e il 1861, ha portato alia costituzione del
Regno d'ltalia, ha influenzato la mentalitä e il modo
di vita ticinese portando alia luce problemi ancora
oggi esistenti.

Francesco Mismiripo

Nel 1859 il Ticino confinava
a ponente con il Regno di

Sardegna, a sud e a levante
con l'Austria, potenza per la

quale sia il Governo che la

popolazione ticinese manife-
stavano un atteggiamento
spiccatamente avverso. II Canton

Ticino era dal 1848 una
delle roccheforti del liberali-
smo esule italiano e le sue
simpatie andavano alia causa
della libertä italiana e al vicino
Piemonte.

La campagna franco-pie-
montese contro l'Austria nel
1859 spinse Berna a mobilizza-
re la truppa e ad occupare
militarmente il Ticino con trup-
pe svizzero tedesche alio sco-
Po di presidiare le frontiere.

I giornali ticinesi ricevevano
notizie dal fronte attraverso la

stampa piemontese o lombar-
da, o tramite dispacci prove-
nienti da tutta Europa. Malgra-
do l'uso del telegrafo, le notizie

arrivavano perö con uno o
Piü giorni di ritardo o con un
ritardo ancora maggiore allor-
che gli avvenimenti bellici in-
tralciavano il traffico postale.

II Ticino e la guerra del 1859
Le prime notizie da Solferino

arrivarono in Ticino giä il

25 giugno, ma il lettore dovet-
te aspettare piü di una settima-
na prima di rendersi conto del-
l'importanza della battaglia e
delle perdite subite dai bellige-
ranti.

II conflitto del 1859 scosse
Pure la vita ticinese. L'afflusso
di numerosissimi profughi, di-
sertori e rifugiati italiani e
austriaci, a volte armati o persi-
no a bordo di battelli da guerra,
costrinse le autoritä locali e
federali ad occuparsi di un
problema non ancora contempla-

to da un trattato internaziona-
le. E cid affinche il Ticino non
venisse utilizzato come punto
di partenza per azioni violente
da parte di gruppi ostili all'una
o all'altra fazione. Malgrado la

neutralitä assoluta proclamata
dalla Confederazione all'inizio
del conflitto, il Ticino rischiö a

piü riprese di essere invaso
per motivi strategici. Inoltre,
un proclama affisso a Milano
nel giugno del 1859, che invita-
va il Ticino a separarsi dalla
Svizzera e ad unirsi alla nuova
Italia, provocö numerose pole-
miche sulla «fedeltä» del Ticino

alla Confederazione.

«Siamo in stato d'assedio?»
La conseguenza piü impor-

tante del conflitto del 1859
sulla vita ticinese fu perö l'oc-
cupazione militare del Cantone
da parte dei Confederati, che
diedero cosi alla regione
l'aspetto di un vasto campo
militare. Non mancarono gli at-
triti e i malintesi fra la popolazione

e la truppa, spesso accu-
sata di trattare il Ticino come
una colonia confederata.

II giornale locarnese La
Democrazia accusö l'autontä mili¬

tare di distruggere l'autonomia
delle autoritä cantonali e co-
munali e si chiese pure: «Siamo

in stato d'assedio?» Ma se
La Democrazia rilevö numerosi
problemi di coabitazione fra
Svizzero tedeschi e Ticinesi, la

Gazzetta Ticinese sostenne in-
vece che fra questi regnava
ormai una volontä di reciproca
comprensione. La Gazzetta af-
fermö inoltre che la mobilita-
zione aveva permesso uno
scambiodi relazioni «veramen-
te federali» e auspicö che tale
fatto servisse a consolidare
sempre piü i vincoli fra le due
regioni.

II passato
per capire il presente

II conflitto del 1859 ha, fra
l'altro, sollevato il problema
della difesa dell'identitä regionale

ticinese e della sua inte-
grazione nella Confederazione.
Anche se non si parlava ancora
di difesa dell'italianitä, la stampa

del secolo scorso ci rivela
che giä allora esistevano seri
problemi di coabitazione e di
integrazione fra Ticinesi e Svizzero

tedeschi, nonche malintesi
fra regioni che troppo spesso

si ignorano (vedi articolo
inquadrato).

L'attuale problema della
difesa dell'italianitä ticinese non
e dunque cosi nuovo come
sembra a prima vista. II Ticino,
minoranza linguistica geografi-
camente isolata dal resto del
Paese, e costretto ad aprirsi
economicamente alla Svizzera
interna, purtroppo sempre piü
spesso a discapito della sua
identitä culturale. La consape-
volezza del fatto che da oltre

Ad un pranzo che venne
dato a Mendrisio al batta-
glione solettese, alia sua
partenza, ...il Signor Berol-
dingen poi in un brindisi
diceva: «Se i Ticinesi e le
loro simpatie sono per la

causa della libertä italiana,
tuttavia essi vogliono, in

qualsiasi circostanza ed
avantutto essere buoni e
leali svizzeri; la Svizzera e

per essi l'oggetto il piü sa-
cro, e per essa daranno lieti
beni e sangue. Nella Svizzera

tedesca essi sono spesso
mal compresi. Essi di-

chiarano altamente il loro
piacere di aver avuto pres-
so di se simili truppe, che
colla disciplina esemplare
fanno onore all'armata fe-
derale, ed approfittano della

circostanza per dire ai
loro fratelli svizzero tedeschi

che essi sono buoni e
leali svizzeri al pari di loro, e
che la malintelligenza lata-
mente sparsa fra di loro ed
il resto della Svizzera deve
cessare.»

Estratto dalla Gazzetta
Ticinese del 7 luglio 1859.

quattro secoli la nostra regione
e confrontata a questo problema

non permetterä certo di
risolverlo. Tuttavia, grazie alla

conoscenza del passato pos-
siamo percepire meglio la

complessitä dell'attuale
problema. Quest'ultimo non e iso-
lato nel tempo e trova le sue
redici agli inizi del sedicesimo
secolo allorche gli svizzeri oc-
cuparono la regione isolandola
culturalmente e politicamente
dalle terre lombarde.

Locarno,
capoluogo
cantonale,
verso I11860.
A sinistra,
il palazzo del
Governo.



Croce Rossa Svizzera

DALLA SVIZZERA ITALIANA

Un ricordo di Castiglione
Sylva Nova

Con tutto il nspetto per
l'opera prima di Dunant

«Un ricordo di Solferino», na-
sce comunque spontanea una
domanda cntica sul titolo per-
che Solferino e non Casti
glione7

«L'origine storica della Croce

Rossa - precisa l'attuale
direttore del Museo Internazio-
nale della Croce Rossa a
Castiglione, Mario Martinetti - non
e nata sui campi di battaglia di
Solferino e di San Martino, ma
a Castiglione delle Stiviere nei
giorni seguenti la battaglia, dove

la maggior parte dei feriti
trovö amorevole assistenza e
accoglienza nelle chiese, negli
edifici pubblici e privati Fu proprio

in questa cittadma, trasfor-
mata in «cittadella ospedale»,
che Dunant si prodigö nell'as-
sistenza ai feriti, non piü nemi-
ci tra loro, ma affratellati dalla
comune sofferenza »

Lei si batte per questo rico-
noscimento storico con entu-
siasmo e convinzione Cosa
rappresentano per voi Casti-

Castiglione delle Stiviere, sede del Museo Interna-
zionale della Croce Rossa, difende la paternitä del
luogo in cui Dunant ebbe l'idea di creare la Croce
Rossa. Non a Solferino, ma a Castiglione - rivendi-
cano orgogliosamente i Castiglionesi - nei giorni
successivi alla battaglia di Solferino, il fondatore
della Croce Rossa trovö l'ispirazione per la sua
opera umanitaria.

cio di caritä delle donne
castiglionesi, Dunant vide infatti il

primo esempio del soccorso
volontario che gli suggeri l'idea
di creare un'lstituzione stabile
ed efficiente, nconosciuta da-
gli Stati con la Convenzione di
Ginevra del 22 agosto 1864 »

Castiglione contro Solferino7
«Noi difendiamo semplice-

mente un fatto storico Ricordo

con piacere che una lapide
posta il 25 giugno 1949 sulla
facciata dell'ex Chiesa del Ro-

sario (ora tempio ai caduti) per
iniziativa del CICR di Genevra,
presenti il nipote e pronipote di
Henry Dunant, Adolphe e
Robert, e i dirigenti della Croce
Rossa Italiana, testimonia ulte-
riormente che solo all'indoma-

Castiglione delle Stiviere, Chiesa Maggiore Ida una stampa del
1850). In questa Chiesa, il 25 giugno 1859, Henry Dunant presto la
sua opera di soccorso ai feriti della battaglia di Solferino.

glionesi gli avvenimenti del
lontano 18597

«Anzitutto siamo orgogliosi
dei nostri concittadini, delle
nostre donne che apportarono
assistenza a migliaia di mori-
bondi di varie nazionalitä, e
siamo altrettanto fieri, al di lä

dei tragici fatti, che il giovane
Dunant trovö qui a Castiglione
l'ispirazione per fondare, ritor-
nato in patria, la Croce Rossa.
Commosso dal generoso slan-

ni della battaglia di Solferino e
nata a Castiglione l'opera
universale della Croce Rossa I

Castiglionesi, di fronte a que-
ste inoppugnabili testimonian-
ze, sottolineano volontieri che
le prime crocerossine d'Italia,
consacrate dalla storia, sono
nate simbolicamente nella
nostra cittadina A questo propo-
sito, nei 1971, nei grazioso
giardino del Museo Internazio-
nale della Croce Rossa, venne

eretto un simbolo marmoreo
dedicato alle donne castiglionesi,

opera dell'insigne sculto-
re italo-francese Emile Gilioli »

Memorie storiche
Castiglione delle Stiviere,

che fin dall'anno 1612 per con-
cessione dell'lmperatore Mat-
tia I del Sacra Romano Impero,
si onora del titolo di cittä, non e
soltanto un piccolo centra am-
ministrativo e giudiziario, con-
fondibile con numerosissimi
altri luoghi che portano lo stes-
so nome, a ricordo di antiche
cittadelle e fortezze barbare o
feudali Anche la storia, in Italia
e fuori, ne segna il nome quale
sede, dall'anno 1431, di un
ramo della famiglia Gonzaga,
celebre signoria e ducato di
Mantova Nei 1562 il feudo
divenne marchesato e succes-
sivamente principato, com-
prendente anche il vicino terri-
torio di Solferino, finendo con
la destituzione dell'ultimo
principe, nell'anno 1707 I ruderi
che mostrano sopra il colle piu
elevato, vicino all'abitato, la

presenza di un'antica rocca
fortificata, sono gli avanzi del
castello principesco, che andö
distrutto durante la guerra di
successione franco-ispana, nei
1706 Nei 1568, il marchese
Ferrante Gonzaga diverrä, in
questa cittadella, il padre del
primogenito Luigi, il quale, ri-
nunciando al principato per al-
tissima vocazione reliqiosa
(egli entrö nelle schiere della
Compagnia di Gesü e mori a
23 anni al soccorso degli appe-
stati a Roma), sarä beatificato
e in seguito santificato dalla
Chiesa quale patrono della gio-
ventü, uno dei personaggi rap-
presentativi della restaurazio-
ne spirituale cattolica dopo lo

scisma protestante

Passi decisivi
Alia fine del secolo XVIII, la

notorietä di Castiglione delle
Stiviere esce dal campo della
storia civile e religiosa per en¬

trare in quello della storia mili-
tare AI comando del generale
Napoleone Buonaparte, le mili-
zie della Francia rivoluzionaria
e repubblicana, giä vittoriose in
altre localitä del Piemonte e
della Lombardia, si scontrano
con l'armata del maresciallo
austriaco Wurmser, e riporta-
no la vittoria di «Castiglione»
(5 agosto 1796), che sarä il

motivo del conferimento del
titolo di Duca di Castiglione al

maresciallo Augerau AI nome
di Castiglione, inoltre, si intito-
lerä un'importante via della cittä

di Parigi II Risorgimento
italiano raccolse anche a
Castiglione cospiratori e volontari
garibaldini, prima e dopo la

Seconda Guerra dell'indipen-
denza che, liberando la
Lombardia, portö a un rapido epilo-
go il movimento dell'unificazio-
ne d'ltalia

Precursor'!
L'anno 1859 ha segnato una

nuova riaffermazione della cittä

di Castiglione, se non negli
eventi militari (qui iniziati e
conclusi a Solferino), in una
opera altamente civile Giä i

tempi erano maturi per un'idea
umanitaria che temperasse le

asprezze e le inevitabili crudel-
tä della lotta armata, ravvisan-
do nei combattente non il solo
strumento della forza politica e
militare, ma la persona umana
L'idea secondo la quale il ferito
in guerra, reso impotente a

qualsiasi azione offensiva, ces-
sa di essere il nemico e ridi-
venta un soggetto umano de-
gno del rispetto e del soccorso,

ä apparsa comunque ben
prima dell'anno 1859 nei XVIII
secolo, infatti, una convenzione

franco-prussiana fa espres-
samente parola di uno stato di
«neutralitä» in cui vengono a

trovarsi i feriti, i malati ecoloro
che Ii assistono In seguito, nei
1848, il medico italiano
Fernando Palasciano, eludendo gli
ordini dell'autoritä politica e
militare, presterä in modo im-
parziale ed esemplare le sue
cure a tutti i bisognosi dopo il

cruento assedio della cittä di
Palermo, soffrendo persecu-
zioni per questa sua coraggio-
sa disubbidienza Indimentica-
bile rimarrä inoltre l'esempio di
Florence Nightingale, durante
la guerra di Crimea degli anni
1854-1855 in cui, forse per la

prima volta, si assistette a una
vera e propria spedizione di
donne volontarie (infermiere) e
si organizzö un Ospedale de-
gno di tale nome
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Apparizione architettonica, opera
di Emile Gilioli, donata dallo

scultore italo-francese al Museo
Internazionale della Croce Ros-
sa, quale ricordo delle donne
castiglionesi che si prodigarono
net soccorso dei feriti senza di-
stinzione di nazionalitä, dopo la
sanguinosa battaglia di Solfe-
rino.

Fino al 1859 non era comun-
que ancora sorta I'idea di
un'orgamzzazione preventiva,
superiore alle parti belligeranti
e permanente, che poteva
estendere il soccorso a tutti i

combattenti, senza distinzione
di parte

Tragiche giornate
castiglionesi

La battaglia di Solferino
(24 giugno 1859) fu la sola
che, nel XIX secolo, possa con-
frontarsi, per I'entita delle per-
dite, con le battaglie di Borodino,

di Lipsia e di Waterloo
Grave il bilancio 40 mila tra
morti e feriti I sanguinosi com-
battimenti fecero ripiegare de-
finitivamente le truppe austria-
che dell'imperatore
Francesco-Giuseppe e segnarono la

vittoria dei franco-sardi, guidati
dal comandante supremo Na-
poleone III e dal re Vittorio
Emanuele La localitä piü vici-
na che, per numero di case
d'abitazione e soprattutto di
chiese, poteva ricevere il mag-
gior numero di feriti era Casti-
glione delle Stiviere E infatti
qui furono trasportati, in fretta
e disordinatamente, i feriti, prima

di pensare di ricoverarli in
veri e propri ospedali, come

avvenne in seguito, a Brescia e

in altre citta della Lombardia
Ambulatori provvisori furono

indubbiamente creati anche
nei paesi vicini, ma, come te-
stimonia Dunant, a Castiglio-
ne, nei giorni immediatamente
successivi al 24 giugno, I'affol-
lamento dei feriti e degli infer-
mi assunse aspetti indescrivi-
bili fu questa cittä, la sede del
suo quartier generale di
soccorso, il luogo in cui egli assi-
stette a un dramma al limite
del descrivibile Nel suo libro
«Un ricordo di Solferino»,
Dunant racconta comunque con
ricchezza di particolari I'espe-
rienza delle sue giornate
castiglionesi (la settimana dal 23 al

30 giugno) Piu che altrove, e
forse per la prima volta nella
storia, a Castiglione fu accen-
tuata I'idea del soccorso indi-
scriminato, senza distinzione
di nazionalita, nel nome della
universale fratellanza Dunant
fu trascinato all'azione dal-
I'esempio della cittadinanza,
par ticolarmente delle donne di

ogni etä e condizione sociale
Ma a Castiglione fu contem-
poraneamente sperimentata la

grande deficienza dei mezzi di

soccorso, l'impossibilita di una
adeguata organizzazione a causa

della fretta, dell'improvvisa-
zione, del difetto di cognizioni
sanitarie, dell'impossibihtä di
affrontare le piü svariate esi-
genze del momento Castiglio¬

ne delle Stiviere fu dunque la

prima localita che si impose
all'esperienza e all'osservazio-
ne del futuro fondatore della
Croce Rossa, che testimonio,
accanto alia grandezza delle
virtu, i difetti materiali dell'ope-
ra di assistenza ai feriti
combattenti

Museo Internazionale
della Croce Rossa

La cittä di Castiglione delle
Stiviere e stata scelta come
sede di un Museo destinato a

raccogliere, oltre i documenti
storici immediati e locali della
opera di soccorso, anche le
testimonianze di qualunque
fonte riferite alia progressiva
trasformazione del movimento
assistenziale da privato e na-
zionale in un'opera trascen-
dente il limite e gli interessi dei
singoli Stati, in comune con-
vergenza di fedi diverse, politi-
che e religiose E questo un
atto di coerenza stonca e sim-
bolica, un riconoscimento ne-
cessario della distinzione che
deve sussistere, pur nell'unita
del nesso storico, tra le ragioni
commemorative delle battaglie

e delle vittorie e le ragioni
di una nuova solidarieta
umana

II Museo Internazionale della
Croce Rossa e stato creato nel
1959, in occasione del cente-
nario della nascita della Croce
Rossa, ed e installato in un

+
QUIPROQUO

palazzo di nobile linea, che ap-
partenne, da ultimo, alia fami-
glia del noto giurista Silvio Lon-
ghi La citta di Castiglione, sede

adatta non soltanto a docu-
mentare il passato, ma anche
a collaborare per i compiti e le
finalita presenti e future della
Croce Flossa, e situata a dieci
chilometri a sud del Lago di
Garda, non lontano dalla localita

turistica di Sirmione e da
Verona La visita del Museo
puo combinarsi con quella del
Memoriale della Croce Rossa
Internazionale, eretto sulla col-
lina di Solferino, e dei musei di
Solferino e di San Martino della

Battaglia II Memoriale della
Croce Rossa Internazionale,
costituito da blocchi di pietra
incisi col nome dei Paesi di
ciascuna delle Societa naziona-
li di Croce Rossa e di Mezzalu-
na Rossa, e destinato a rende-
re omaggio all'azione umanita-
ria di Henry Dunant in questa
importante terra storica che, al
di la di comprensibili «battaglie
morali» (date a Cesare quel
che e di Cesare), per il suo
stesso valore universale non
dovrebbe essere marcata dai
confini delle debolezze e delle
virtu degli uomini

Battaglia di Solferino (24 giugno 1859), olio di Carlo Bossolo
Bilancio degli scontr'r 40 mila tra morti e feriti.
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Volontariato: cardine e forza

Croce Rossa Svizzera

DALLA SVIZZERA ITALIANA

A colloquio con l'avvocato Giorgio Foppa,
di Lugano, recentemente eletto vice presidente
di Croce Rossa Svizzera

Oggigiorno, l'ideale Croce Rossa non e diverso da
quello che Henry Dunant propugnava. Viene unica-
mente concretizzato differentemente, ma rimane
sempre legato al soccorso in senso lato. Qualsiasi
forma di aiuto e una forma di soccorso.

Sylva Nova
Avvocato, 43 anni, presidente
delta sezione di Lugano di

Croce Rossa Svizzera dal
1981, recentemente eletto

vice presidente di Croce Rossa
Svizzera, Giorgio Foppa ci ac-
coglie nel suo studio legale a
Lugano, in una mattinata di
ferragosto, qualche giorno do-
po il suo primo impatto con gli
organ ismi centrali di Croce
Rossa, a Berna.

Quale impressione ha avuto
dalla sua prima giornata in
veste di vice presidente di
Croce Rossa Svizzera?

La mia prima impressione e
ottima, sia dal profilo organiz-
zativo, sia da quello sostanzia-
le. Ho la fortuna di lavorare con
persone molto preparate e mi
riferisco non solo a quanti ope-
rano nel comitato centrale giä
da anni, ma anche ai nuovi
membri. E stata una seduta
ampia, con molte trattande im-
portanti. II plenum si e riunito
alle 10.30 e i lavori si sono
protratti fino al tardo pomerig-

gio. Le sedute di comitato, che
si svolgono con cadenze men-
silt, iniziano giä alle 9.30 con
incontri tra le varie commissio-
ni di lavoro che favoriscono
l'approfondimento delle tema-
tiche in gruppi specifici.

Le sedute si svolgono
a porte chiuse7

Si, dopo gli incontri con i

capi servizio di Croce Rossa
Svizzera, e qualora la situazio-
ne lo richiedesse con oratori
esterni, il Comitato centrale
opera solo con i suoi membri.

Dopo questa breve panora-
mica sul Comitato centrale
(organismo che gestisce gli
affari di Croce Rossa Svizzera

e la rappresenta verso
terzi), una domanda personale,

avvocato Foppa. Cosa
significa per lei la carica di
vice presidente?

Indubbiamente una grossa
soddisfazione e sono partico-
larmente grato all'assemblea
dei delegati per la fiducia dimo-
stratami e per la possibilitä

datami di contribuire alle deci-
sioni centrali e di rendermi utile

alla causa di Croce Rossa sul
piano svizzero.

Per la Svizzera italiana, che
tra l'altro vede in lei ilprimo
vice presidente ticinese
nella storia di Croce Rossa
Svizzera, che valore ha la
sua nomina?

Anzitutto un riconoscimento
alia nostra italianitä e anche
alle nostre attivitä, che in que-
sti Ultimi anni sono accresciute
in modo evidente. Grazie quin-

di a questo riconoscimento, il

canton Ticino e concretamen-
te presente ai di lä dei confini
geografici. Berna puö contare
su altri tre ticinesi negli organi-
smi centrali di Croce Rossa
Svizzera: il PD dr Luciano Bol-
zani, di Preganzona, giä membra

del Comitato centrale e ora
membra onorario di Croce
Rossa Svizzera, con facoltä di
partecipare alle riunioni del
Consiglio direttivo con voto
consultativo; il dr Arnaldo Cat-
ti, di Minusio, eletto ultima-
mente nel Consiglio direttivo;
Ermanno Genasci, di Caver-
gno, pure membra del Consiglio

direttivo quale rappresen-
tante della Societä svizzera per
cani da catastrofe, membra
corporativo di Croce Rossa
Svizzera.

Quali obiettiviper il suo
triennio di vice presidenza?

Anzitutto devo imparare a

conoscere bene tutto cid che ä
Croce Rossa, compito non
facile e che richiede parecchio
tempo. Ho un desiderio: far
conoscere meglio Croce Rossa

ai giovani. E necessaria
un'informazione capillare in

modo particolare a livello gio-
ventü. Dobbiamo entrare nelle
scuole, il giovane non sa suffi-
cientemente quello che e una
istituzione caritativa svizzera.

Acquisto recente per Croce Rossa di Bellinzona

Fra le attivitä promosse dalla sezione di Bellinzona di Croce
Rossa Svizzera a favore della popolazione, il servizio

trasporti figura tra i compiti primari. Per far fronte a questo
impegno, la Croce Rossa locale, presieduta dall'avvocato
Mario Molo, ha recentemente ristrutturato questo servizio
sostituendo la vecchia vettura utilizzata per i trasporti con un
nuovo automezzo. II veicolo ormai in pensione aveva infatti
raggiunto sia i limiti di etä (10 anni di servizio), sia la sua
massima sfruttabilitä tecnica (100000 chilometri percorsi).
Complessivamente sono state trasportate oltre 3000
persone, la maggior parte delle quali anziane. Questo servizio di
Croce Rossa bellinzonese, al quale collaborano 5-6 volontarie
della sezione, e stato creato a favore di coloro che non sono
piü autosufficienti e necessitano, per esempio, di eure
mediche, terapie ambulatoriali, ergoterapia, interventi profilat-
tici.
Questa attivitä implica, da parte delle automobiliste volontarie
Croce Rossa, molta pazienza e disponibilitä. II servizio, infatti,
non si limita unicamente al trasporto dal domicilio al luogo
richiesto, ma rappresenta un'occasione per avvicinarsi ulte-
riormente al malato, all'handicappato, alla persona anziana.
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Jean Henry Dunant omonimo: responsabilitä di un nome
Sylva Nova

Avremmo desiderato un'intervista copiosa per far cono-
scere al lettore di lingua italiana, attraverso le righe di

Actio, il pensiero di Jean Henry Dunant (discendente di terza
generazione del fondatore di Croce Rossa), libera docente e
chirurgo a Basilea, saltuariamente ad Ascona, nella sua casa di

vacanza Modestia, riservatezza e responsabilita di portare un
nome importante racchiudono nel garbato silenzio il Dunant
d'oggi, sposato e padre di un figlio

«II fondatore di Croce Rossa - precisa comunque Dunant -
era fratello di mio bisnonno, siamo rimasti in pochi della
discendenza Ho un grande nspetto per Dunant e la sua opera,
sono fiero, ma non ho alcuna giustificazione piü di un'altra
persona per parlare di lui, non mi voglio nascondere, ma 10 non
ho alcun merito »

L'intervista non si e potuta fare, ma Dunant, ad Ascona, ci

insegna, nel rispetto di un diniego, che si pub essere grandi in
mille modi

Nel 75esimo anniversario della morte di Henry Dunant, che
verra ricordato il prossimo 30 ottobre, ci piace ricordare I'uomo,
ma soprattutto celebrare la produttivitä del suo processo
concettuale Intanto, con il ruolo del protagonista, egli ha

reso piü famosa nel mondo, con I'etichetta del buono, la

Confederazione elvetica A Dunant devono essere attribuiti

meriti e anche fortuna, tempismo, elementi che non sono
scindibili dal grande personaggio a intuizione geniale L'esi-
stenza di Dunant, che non fu uomo semplice, d costellata di luci
e ombre Nato l'8 maggio 1828 a Gmevra, in Rue Verdaine, il

fondatore di Croce Rossa chiude la sua lunga vita a Heiden, nel
canton Appenzello, il 30 ottobre 1910 «Tra queste due date -
scrive il PD dr Luciano Bolzani (membra onoriaro di Croce
Rossa Svizzera) nell'opuscolo Henry Dunant I'uomo e la sua
opera - che si legano a due luoghi nettamente contrastanti,
l'uno che lascia permeare dalle sue mura il verbo e lo spirito del
Calvino, del Voltaire, del Rousseau e di Madame de Stael, I'altro
il profumo e gli odori della pace bucolica, I'uno di eletta
tradizione francese, I'altro di caratteristica marca tedesca, si
interpola un'esistenza travagliata e che dal contrasto stesso
della partenza e dell'arrivo attinge la sua essenza

Henry Dunant testimonia la coscienza e la responsabilitä
dell'uomo che vive oltre la sua esistenza poiche il suo atto
volitivo esprime un proposito razionale e non un capriccio
dell'ora o I'assurda combinazione di fatti non controllati »

La riflessione che l'imminente ricorrenza legata a Dunant
suscita, non sfugge a una constatazione di fondo I'esempio e
l'insegnamento del fondatore di Croce Rossa rimangono degni
e validi nella misura in cui perdurano nel tempo e nel tempo si
ripropongono

A questo proposito la formula
adottata in questi Ultimi anni e
valida ed efficace, ma occorre
potenziarla, utilizzare maggior-
mente i media

Questo suo desiderio di trar-
re il maggior profitto dai
mass media mi sembra giä
ben avviato; infatti, dalle
statistiche risulta che, per
quel che riguarda I'informa-
zione Croce Rossa in lingua
italiana in teoria ilpubblico
ticinese avrebbe la possibili-
tä di leggere, considerando
tutti i giornali del nostro
cantone, almeno due notizie
aI giorno di Croce Rossa.
Non e piuttosto un fattore di
rispondenza, piü che di in-
formazione?

Effettivamente il mondo
sforna miriadi di notizie e le

nostre capacita di assimilazio-
ne sono soprassolecitate,
comunque, alia migliore informa-
zione contnbuiscono anche le
attivitä sezionali Noi siamo tra
la gente con i nostri servizi e
aiutando, indirettamente infor-
miamo

Un balzo nel 2000:
quale Croce Rossa?

Anzitutto b importante man-
tenere il volontariato, cardine e
forza di Croce Rossa Si do-
vranno cercare sbocchi pratici
adattati e adattabili all'evolu-
zione dei tempi, ma anche
ideologici Sono un ottimista e
sento che Croce Rossa e viva,

credo che se sapremo conti-
nuare a offrire al pubblico cib
che vuole da noi e soprattutto
se continueremo a rispettare
I'ldeale di Croce Rossa, sare-
mo sempre in grado di guarda-
re al futuro serenamente

Ideale Croce Rossa, termine
ricco e complesso; cos'e og-
gi questo ideale?

Non e diverso da leri, viene
concretizzato differentemen-
te, ma rimane sempre legato
al soccorso in termini generali,
sia nel corso di eventi bellici,
sia in tempo di pace Qualsiasi
forma di aiuto e una forma di
soccorso

Una parentesi ticinese.
Qualche anno fa si ventilava
I'idea di una centralizzazio-
ne delle sezioni nel nostro
cantone. La sua opinione?

Certi servizi necessitano di

maggiore centralizzazione, ma
sono favorevole all'attivitä ca-
pillare a livello di singola sezio-
ne A questo proposito gli or-
ganismi centrali hanno studia-
to un piano di rivitalizzazione
che riguarda tutte le 69 sezioni
di Croce Rossa Svizzera e che
consiste anche in aiuti finanzia-
ri Mi spiace vedere che certe
sezioni svizzere siano poco at-
tive, ma e auspicabile che con
queste nuove possibilitä Offerte

dalla sede centrale si assista
a un certo rifiorimento Riten-
go comunque che, affinche
una sezione possa esprimersi

al meglio, sia indispensabile
una scelta ben chiara del comi-
tato, ossia persone soprattutto
disponibili nel tempo

La sua porzione di volontariato

per Croce Rossa
Svizzera?

SuH'arco di un anno penso di
dedicare a Croce Rossa un
mese Appassionato di foto e
di informatica, sposato con
Maya, la quale, alcuni anni fa
ebbe I'idea, consolidata in se-
guito con altre volontarie, di
creare a Lugano il servizio bi-
blioteca a domicilio di Croce
Rossa, I'avvocato Foppa,
uomo di Croce Rossa, «pedina
fra le tante», come modesta-
mente si considers, ci sembra
decisamente appartenere a

quella categoria di persone
che, nonostante i grossi impe-
gni professional!, trova spazio
per altre attivitä, anzi, non
sfugge a un antico adagio che
ricorda quanto le persone piu
occupate siano quelle che san-
no trovare sempre il tempo per
esprimersi anche volontaria-
mente a favore del prossimo
E se la Lugano commerciale
nell'afa d'agosto cede il posto
a quella turistica, che si
presents nella sua stravagante fi-
sionomia, all'interno dell'uffi-
cio legale di Foppa, dove tra
squilli di telefono si accende e
si spegne il nostro colloquio,
I'insidioso ozio estivo non im-
prigiona affatto mente e anima
del vice presidente di Croce
Rossa Svizzera
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