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Cronache del passato

1913: Guerre balcaniche

La prima partccipazione attiva di
sanitari ticinesi alia Croce Rossa
svizzera avvcnno ncl 1913. Nella
primavora del 1913, lispondendo a un
appello del medico in capo della Crocc
Rossa svizzera, colonello Bohny, due
medici ticinesi, Alfredo Vella e

Emilio Bianchi si sono annunciati
per prestarc la loro opera nella gueirra
balcanica. Unitamente a un gruppo
di altri medici confederati e a
personale sanitario, partivano per la Serbia,

per la Grecia e 1'Albania dove
sono rimasti poco meno di 3 mesi.
La loro opera, non scevra di peri-
colo, consisteva oltre alia cura dei

fcriti, particolarmente nella cura e

nella profilassi contro le malattie in-
fettivc: malaria, tii'o esantematico,
vaiuolo, colera che piü che le armi
cla fuoco decimavano le armate e le
popolazioni civili. La mancanza di
medicinali, di personale sanitario e

di interpreti nelle diverse lingue par-
late nei Balcani (croato, scrbo, alba-
nese, greco, turco) ostacolavano note-
volmente l'attivitä dei medici volon-
tari della Croce Rossa che seguendo
le diverse armate ne condividevano
le vicissitudini, gli strapazzi e la vita
dura della guerra. II compito era
molteplice: migliaia di prigionieri

II dott. Emilio Bianchi di Lugano, che
fu per numerosi anni presidente della
locale sezione e del Consiglio diret-
tivo della Croce Rossa svizzera e

stato tra i primi ticinesi chiamati
clalla Croce Rossa oltre le frontiere
della patria. I suoi ricordi sono an-
cora oggi precisi ed e grazie alia sua
cortesia che abbiamo potato racco-
gliere le interessanti notizie che
seguono.

turchi nelle fortezze e negli ospedali
di Scoplie, di Belgrado, di Durazzo
dovevano csscre vaeeinati contro il
vaiuolo. In altri casi, compito ancora
piü importante, si doveva prenderc le
misure profilatiche contro il tifo, il
colera, la malaria, malattie che face-
vano un numero elevato di vittime.

L'alloggio della missione era quasi
sempre di fortuna: ora sulla paglia
nei cortili delle masserie, ora sui
tappeti delle moschee. Uno dei parte-
cipanti alia missione svizzera, un
medico di Briga, ha dovuto soccom-
bere ad un'intezione di febbrc esan-
tematica.

Estratti di corrispondenze inviate ai quotidiani ticinesi

dal dot tor Emilio Bianchi durante la guerra balcanica

Belgrado 15 aprile 1913

Ho lasciato Lugano con gli auguri
degli amici, alcuni dei quali mi vede-
vano giä ritornare col naso e con le
orecchie monche. A Berna, all'ufficio
centrale della Croce Rossa, mi unii
ad altri 5 medici provenienti da
diverse parti delta Svizzera e cosi
la nostra spedizione era al completo.

Alia sera alle 8 eravamo nei treno
diretto per Zurigo e solo dopo 20 ore
di viaggio abbiamo raggiunto Vienna.

II giorno seguente, alle 8 di mat-
tina eravamo giä in una vettura di-
retta per Belgrado che raggiungemmo
alle 10 di sera. II Console Svizzero in
Serbia signor Vögeli era ad atten-
derci alia stazione e fu solo grazie
a lui che, spiegando lo scopo della
nostra missione, ci fu risparmiato il
disturbo della Dogana, del resto molto
severa in Serbia, specialmente ora
che siamo in tempo di guerra.

Degli uomini, giä oltre la quaran-
tina, con l'aspetto ben poco militare
nei loro costume bruno da contadini,
armati di vecchi fucili e baionette in
canna, erano di guardia alia nostra
sortita della stazione. Erano questi i
primi soldati serbi che vedevamo e

ci clomandammo so questi erano i
valorosi combattenti di Monastir c di
Kumanovo. Seppimo che questi erano
i richiamati di III catcgoria: i gio-
vani sono tutti laggiü attorno a Scutari

e verso Costantinopoli.

II capo del servizio sanitario ci
comunica la nostra destinazione, 3 di
noi vennero mandati in diversi paesi
a Sud della Serbia, mentre il dott.
Tschieder ed io restiamo nei padi-
glione militare dell'ospedale di
Belgrado.

Mi rincrebbe dapprima poiche era
mio desiderio di portarmi piü vicino
al campo della guerra.

Una grande confusione regnava nei
servizio sanitario: vi erano una quan-
titä di medici forestieri, di cui una
parte si lamentava perche sovrac-
carichi di lavoro, altri invece passa-
vano per mancanza di lavoro quasi
tutta la giornata al caffe.

Finalmente gli ammalati arriva-
rono; in 24 ore il mio padiglione era
al completo; al mio servizio era un
robusto contadino di circa 50 anni;
era un soldato della III chiamata.
come Ii chiamavano i serbi. Indossa-
vano i loro abiti di contadini, sandali,
giacca e bolero e grossi berrettoni di
pelo.

II vero servizio di infermieri era
fatto da uomini del Landsturm (tutti
sul tipo del contadino che era al mio
servizio), i poveri infermieri facevano
il loro servizio come potevano, ma
erano molto male addestrati e del
servizio sanitario non avevano nes-
suna idea.
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Per trasportare un ammalato si
mettevano in 4, ognuno per estremitä.
Avevo ammalati di polmonite, di reu-
matismi, tifo addominale, tifo esante-
matico, malaria. Di carattere erano
molto docili e ubbidienti, solo una
cosa non fu possibile impedire loro:
il fumare, la vita per loro senza ta-
bacco non 6 concepibile. Del resto
anche infermieri e infermiere face-
vano sempre il loro servizio fumando.

Belgrado 20 aprile

E l'ultima lettera che vi scrivo da
Belgrado, il medico in capo serbo ci
comunicö oggi che domani mattina
alle 5,30 dobbiamo partire per Fiume
e di qui col piroscafo per Durazzo
dove si trovano mille ammalati con
un solo medico. Ieri con altri 3 me-
dici svizzeri ci siamo recati nella pri-
gione della fortezza dove abbiamo
vaccinato 400 prigionieri turchi.

Fiume 23 aprile

Alle 8 di ieri sera giungemmo a

Fiume; dopo una breve sosta con
altri 3 medici svizzeri proseguimmo
per Durazzo. Quanto tempo resteremo
a Durazzo non ve lo posso dire, ma
non meno di 15 giorni.

Durazzo 26 aprile

Ieri sera alle 8 il nostro piroscafo
stava per entrare nella baia di
Durazzo, quando fu fermato dalla coraz-
zata italiana «Saint Bon» che con
un colpo di cannone ci avverti di fer-
marci immediatamente. II capitano
del « Saint Bon » ci dä notizia uffi-
ciale del blocco esteso fino a Durazzo
giä da mercoledi sera, solo a noi 4

essendo delegati della Croce Rossa
serba fu permesso di sbarcare. Mon-

tammo in un canotto guidato da
marinai della «Saint Bon » che ci
condusse qui.

Vivono qui migliaia di soldati in
bivacco, pervenuti da Scutari, che a

poco a poco vengono imbarcati sui
piroscafi per essere trasportati a Salo-
nicco e di lä in Serbia. Vi sono ancora
oltre 500 malati che tra qualche
giorno saranno imbarcati su una nave
per essere trasportati a Salonicco e di
lä essi pure in Serbia; quindi anche
noi ritorneremo con la nave ospedale
russa che ci porterä via Corfu, Co-
rinto e Atene a Salonicco. Dormiamo
sempre vestiti per terra nella sala del
tribunale turco.

Una sola malattia alquanto
epidemica ci fä un pö paura e questa e

il tifo esantematico. Di colera per
quanto noi sappiamo non ce n'e a
Durazzo.

Durazzo antico porto romano si
trova in una regione paludosa, cioe
in un clima insalubre.

II vecchio porto romano nel corso
dei secoli e stato decimato dalla
malaria, malattia che ancora oggi con-
tinua a fare strage nella popolazione
civile e nella truppa che si trova qui
attualmente. II nostro compito era
quello di curare centinaia di soldati
colpiti dalle febbri, compito per noi
arduo, data la scarsitä di personale
sanitario e di chinino, l'unico mezzo
curativo e profilattico.

Canale di Corinto 5 maggio

Vi scrivo dal piroscafo sui quale mi
sono imbarcato quale medico di bo,rdo
con 1.200 soldati serbi che vengono
trasportati da Durazzo a Salonicco.

Raccontarvi tutto quello che ho
visto a Durazzo non mi e possibile vi
dirö solo che la partenza fu commo-
ventissima poiche i Serbi lasciavano
a malincuore l'Albania che costö
loro molto sangue. Giovedi sera era
con noi a pranzo (poichä noi medici
svizzeri eravamo sempre a tavola con
lo stato maggiore serbo) il coman-
dante in capo della piazza di Scutari

ed un alto ufficiale turco che per-
dette un braccio durante l'assedio di
Scutari. Ci raccontarono in buon
francese parecchi episodi tristissimi
dell'assedio di Scutari, tra l'altro
dissero che i loro soldati sono stati
per 3 settimane di seguito nelle trincee
distanti dal nemico solo pochi metri.

Salonicco 8 maggio

Ieri a mezzogiorno siamo sbarcati a

Salonicco, non posso dirvi per ora
esattamente dove andrö. Qui resteremo

probabilmente ancora 3 o 4

giorni finche i nostri 12 piroscafi
(intendo quelli partiti da Durazzo)
avranno sbarcato i 12.000 serbi dei
quali parte resteranno qui finche sarä
decisa la questione di Salonicco.

Nel porto non si vedono che navi
cariche di soldati serbi e greci, oltre
ad una nave ospedale russa ed una
turca. Si vedono anche gli alberi di
una corazzata turca che e stata affon-
data qui dai greci. Per la cittä un
vero formicolio di soldati greci,
serbi, e bulgari. Ufficialmente la cittä
e perö ora in mano dei Greci.

Ieri abbiamo assistito all'arrivo di
800 soldati turchi fatti prigionieri a
Giannina che venivano condotti nelle
prigioni della fortezza: precedeva una
compagnia di soldati di fanteria. e

seguirano scortati ai due lati del
corteo da soldati serbi con la baio-
netta innestata.

Lo spettacolo era dei piü commo-
venti: a quei disgraziati si leggevano
in faccia tutte le sofferenze subite;
erano in uno stato compassionevole,
le facce smorte e scarne, gli abiti a
brandelli, le calzature rotte, parecchi
anzi a piedi scalzi. Alcuni a stento
e zoppicanti non potevano seguire la
marcia faticosa ma erano spinti in-
nanzi e senza riguardo da quelli che
Ii seguivano, e cosi passarono dinnanzi
a noi 800 prigionieri.

Dopo circa tre mesi di permanenza
nei diversi stati dei Balcani, termi-
nata la nostra missione ritornammo
in Svizzera rattristati dalla perdita
di un nostro collega, rimasto vittima
di un'infezione di tifo esantematico.
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1914: ospedale modello

nella Slesia austriaca

Lo impianta e dirige un ticinese: il
dott. Franco Rusca di Locarno che
verrä raggiunto poco dopo dalla
moglie, signora dottoressa Polia. In-
sieme assistono migliaia e migliaia di
feriti e di ammalati di ogni nazio-
nalitci.

II ricordo di tale azione umanitaria
e raccolto in define di fotografie tra
le quali la dottoressa Rusca ci ha
permesso di scegliere quelle piü
significative. Ma il suo album e un
film che dovrebbe tutto esser fatto

sfilare sotto ai nostrl occhi. Roche
parole, due paginette appena, per
ricordare avvenimenti che hanno
scosso il mondo: le ha stese la signora
Rusca, alia quale esprimiamo il nostra
ringraziamento.

La mia attivitä nella Croce Rossa ha
iniziato nel lontano 1914 all'inizio
della Prima guerra mondiale.

Mio marito — su insistente richiesta
del Governo austriaco che si trovava
in grande difficoltä per la mancanza
di chirurghi deH'immediato retro-
fronte — aveva potuto ottenere con-
gedo dal servizio militare e partire
per Jägerndorf nella Slesia austriaca.

Qui gli venne assegnato un grande
appezzamento di terreno e gli si met-
teva a disposizione un ingegnere con
parecchi militi della Landsturm e
diversi operai.

Con questa misera equipe si ini-
ziava la costruzione del « Barackenspital

» che poteva accogliere 2300

fqriti.
In poche settimane sorgeva una

vera piccola cittä provvista di tutti
i servizi.

Particolarmente attrezzate le barac-
che che servivano da sala operatoria,
sala raggi, laboratori, stanze di steri-
lizzazione, infermerie. II Governo
austriaco non aveva lesinato nulla per
fornire le migliori attrezzature.

Dopo un mese raggiungevo mio
marito a Jägerndorf in funzione di
assistente.

Oltre alia mia specialitä di oculista
mi venne assegnato il compito di
dirigere una della baracche piü im-
portanti e cioe i casi postoperatori piü
gravi. Inoltre mi occupavo dell'assi-
stenza in sala operatoria. L'impegno
di sala operatoria era gravoso per il
fatto che nel nostro Ospedale conflui-
vano tutti i feriti piü gravi che richie-

devano sovente interventi molto deli-
cati. Cito per esempio 2 casi — forse
i primi casi nella letteratura — di
estrazione di proiettili clal cuore.
Ricordo particolarmente questi interventi

al cuore poiche e proprio
toccata a me la narcosi dato che l'ane-
stesista non aveva il coraggio di nar-
cotizzare questi pazienti.

II lavoro era faticosissimo, talvolta
eravamo occupati giorno e notte senza
sosta quando giungevano i trasporti
dal fronte.

Mio marito non era solo un grande
chirurgo ma un grande organizzatore
e grazie a questa sua qualitä questo
Ospedale funzionava in modo per-
fetto tanto da meritarsi l'appellativo
di « Musterspital».

Dopo circa due anni il fronte si
era spostato verso sud in modo che
l'Ospedale aveva esaurito la sua
funzione essendo troppo lontano dal
fronte. Mio marito si e spostato col
fronte ed io tornavo in patria con la
mia piccola nata 3 mesi prima.

II periodo passato nell'Ospedale di
Jägerndorf e indimenticabile. Alcuni
episodi poi mi commuovono ancora
oggi: ricordo i soldati che arrivavano
dal fronte massacrati, esauriti e che

poi guariti ritornavano al fronte
e alcuni di essi ci arrivavano ancora
nuovamente feriti.

Ricordo quel padre che assisteva
alia morte del suo ultimo figlio, il
7. che aveva perduto in quella guerra.

Ricordo quella Notte di Natale,
fredda, oscura dove accompagnavo
mio marito di baracca in baracca con

una lanterna in mano per portare
una parola di conforto ai malati: ma-
lati austriaci, polacchi, russi, unghe-
resi, italiani, germanici e ognuno
cantava nella propria lingua la
canzone di Natale versando lacrimoni.

*

Con J'inizio della Seconda guerra
mondiale ho ripreso il servizio come
medico nella Commissione per il re-
clutamento delle SCF e poi come
medico della Scuola recluta SCF a
Trevano e a Flora.

Contemporaneamente ho dato subito
la mia adesione al Comitato Croce
Rossa sezione di Locarno per il soc-
corso dei bambini vittime della guerra
preparando per i piccoli serbi rico-
vero, indumenti e sorveglianza. Da
allora ho seguito come medico tutti i
convogli di bambini che entravano
dall'Italia, dalla Francia, dalla
Germania, dall'Ungheria e che poi ri-
portavamo nel loro paese.

Terminati i convogli dei piccoli —
quale membro del Comitato Croce
Rossa sezione di Locarno — ho parte-
cipato attivamente alia organizza-
zione e alia sorveglianza dei campi
dei profughi ungheresi.

Da anni lavoro con un gruppo di
signore della sezione di Locarno per
raccogliere fondi e indumenti e per
organizzare azioni diverse di aiuto ai
colpiti delle diverse calamitä sia in
Patria sia all'estero.

Dott. Polia Rusca
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Corsia dei feriti gravi.

Stazione di Jägerndorf:
arrivo di feriti dal fronte.

La Dttssa Polia Rusca
cara un paziente nella
sala di medicazioni.

Arrivo di feriti al «

Barackenspital ».

Gruppo di convalescent!.

Trasporto di feriti in sala
di radiologia e in sala
operator ia.

Gruppo di feriti in gua-
rigione nel cortile del-
VOspedale con zingari
ungheresi che intratten-
gono i malati con canti
e musiche.

Commissione sanitaria
con il Primärio dell'Os-
pedale, Doc. Dott. Fran-
chino Rusca per decidere
sul rinvio al fronte di
feriti guariti.



1918: Trasporlo dci fori Li gravi

dal la Germania in Italia e vice versa

Da sinistra a destra: Colonello Bohny, medico-capo delta Cruee Rossa, C'api-
tano Villa, D' Emilio Bianchi, I!) 18.

Tea gli altri documenti troviamo ana
relazione del giornale italiano « 11

secolo » dell'agosto 1918 concernente
lo scambio di feriti gravi e amma-
lati, e fotografie dove si notano U

Col. Bohny medico in capo della
Croce Rossa svizzera, ü dott. Bianchi
alia stazione di Feldkirch (Austria)
e un gruppo di infermieri alia villa
d'Este a Como.

Estratto del giornale « II sccolo »

di Milano

11 dicernbre 1918

leri mattina e giunto a Como il treno
n° 22 della C. R. I. provenicnte da
Ingolstadt (Baviera) ove raccolse
quasi seicento prigionieri nostri. At-
travcrso la Baviera, il Wittenberg, il
Baden non ebbe intralci. In Svizzera,
specialmente a Sciaffusa ed a Zurigo,
fu oggetto di simpatiche dimostra-
zioni di entusiasmo. Lugano e Bellin-
zona furono sorpassate di notte.

Direttore del treno ospedale per la
Svizzera e per la Germania tu l'egre-

gio doll. Bianchi Emilio di Lugano,
primo tenente medico deU'armala
föderale il quale con squisita e gen-
tilissima attenzione rose agevole l'in-
tero viaggio. Direttore sanilario fu
1'ottimo cav. dott. Ferruccio Novella
che ebbe seco il tenente avv. Ferruccio

Buffalini, il tenente cappellano
F. Ferrario e sette informiere volon-
tarie della Croce Rossa. Dai compo-
nenti l'unitä ospitaliera si fu unanimi
nel rilevare anche 1'effctto morale
ottimo suscitato a nostro riguardo
non solo sui prigionieri di ogni na-
zione ma anche sulla popolazione
civile avversaria e della Svizzera
dalla entrata e dal ritorno di un
nostro convoglio in terra nemica.

1940—1945 : da Cliiasso partivano convogli per recar

soccorso ai bambini vittime di Lntte le guerre

Si ricorda Lina Bianchi:

II richiamo dci miei ricordi sl'o-
gliando e rivedendo documenti e an-
notazioni non e privo di tristezza
perche segna nostalgicamente il lon-
tano passato e quindi l'inesorabile
eifra dell'etä.

Comunque ricordodi essere entrata
in piena attivitä con la guerra del
1914 a 1918. II paese di Chiasso ne sen-
tiva i riflessi immediati data la sua
posizione di confine e il richiamo del
dovere verso la nazione confinante e

arnica. Quindi piena attivitä anzitutto
a favorc dei profughi, operai e fami-
gliari che scappavano dalla Germania
e dall'Austria e rientravano in Italia
da Chiasso a migliaia ogni giorno,

poi assistenza ai feriti italiani che
transitavano dal Gottardo per l'ltalia
e l'invio di pacchi ai prigionieri ia-
liani in Austria che era in condizioni
di piena carcstia, l'assistenza ai militari

italiani dimoranti in Svizzera
che rient.ravano da noi dopo la qua-
rantena al confine.

In ogni momento sollecita, gene-
rosa collaborazione delle Autoritä
comunali, dei militari e della
popolazione di Chiasso.

E siamo al 1939. La Croce Rossa
sezione Mendrisiotto e installata in
due vasti locali del Palazzo Touring
offerti gratuitamente dal compianto
signor Pietro Chiesa. E incominciamo
confebbrile attivitä i lavori di maglia
e cucito per i nostri rpiliti e via via

le numerose ricerche di persone ri-
maste nci paesi oceupati dal nemico
e dei prigionieri di guerra che potc-
vano avere rapporti con le famig'lie
unicamente attraverso la Croce Rossa
svizzera. Ed eceoci alia fine della
guerra e data la situazione politica
italiana l'affluire a Chiasso di sol-
dati, di prigionieri in fuga di
profughi che guardavano al nostro
Paese come oasi di pace e di sicu-
rezza, unico rifugio dopo tanti dolori.
Al campo di rieovero di Balerna, al
Lazzaretto di Chiasso dal quale dove-
vano passare tutti colore che passa-
vano il Confine quanto piangcrc,
quante amarezze e quanto sollicvo
in seguito alle premure e alle cure
prodigate dalla Croce Rossa svizzera.
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Gennaio 1946: convoglio cli bambini
italiani che tor na no in patria dopo
un soggiorno di tre mesi in famiglie
svizzere.

Appena cessati gli orrori e i timori
occo la Croce Iiossa svizzera orga-
nizzare i convogli per l'ltalia, 1'Austria,

la Germania, la Olanda e il
Belgio, per portarc i bambini biso-
gnosi a soggiornare presso lamiglic
svizzere che dcsideravano di ospitarli.

Come capo convoglio per l'ltalia,
ho la responsabilitä cli organizzare
reclutare parte delle convogliatrici e

aiutanti, sorvegliare il viaggio d'an-
data e di ritorno con circa 250 a 300
bambini, compito non tanto facile. II
primo prelievo di bambini fu a Fi-
renze. Partiti alle 20 di sera, dopo
un viaggio di circa 13 a 14 ore si
arriva a Firenze.

La desolazione e la distruzione
regna ovunque, ponti distrutti, gal-
lerie ostacolate e obbligo al trcno di
procedere a passo d'uomo. Arrivati
e accolti da 11a Croce Rossa ilaliana ci
pot'tano a prendere in consegna i

bambini, gia scelti dai nostri conso-
lati. Dopo un pernottamneto su una
panchina cli terza classe si riparte
per Chiasso. Al nostro arrivo a
Chiasso i bambini veng'ono portati al
Lazzaretto per la disinl'czione a cui
collaborano a turno tutte le donne
chiassesi, poi dopo una buona cenetta,
pronti per una dormitina. Nel dormi-
lorio di Corluna s'ode solo un bru-
lichio di voci e poi tutto lace e il
sonno impcra su tutti quel visini
smunti e stanchi. Al mattino segucnte
presto, pronti per la partenza, accom-
pag'nati dalle convogliatrici venule
da tutta la Svizzera, per essere di-
stribuiti alle numerose famiglie che
in quel tempo facevano a gara per
ospitarli.

F, cosi clopo Firenze arrivano i
bambini di Pisa, Treviso, Torino, Pa-
dova, Massa, Carrara, Milano e Do-
tnodossola.

Carrara: a quel nome a quel ri-
corclo un pensiero corre a quella
povera gente del Dicembre 1945.

Arrivati a Carrara dopo un viaggio
cli 16 ore con una temperatura gelida,
basti dire che in treno avevamo 2 a
3 gradi sotlo zero, perchö a quel
tempo i pochi treni che circolavano,
senza sicurezza di esercizio date le
condizioni della linee, non avevano
riscaldamento, e basti dire che ci
fecero passare per Torino, anziehe
via Genova per raggiungere Carrara.
Giungemmo in una mattinata grigia
e piovosa. La cittä tutta distrutta;
pochi negozi ancora esistenti privi
di merce. Mi recai in Prefettura e il
Prefetto per darmi una idea della
miseria che vi regnava in quel tempo,
« la guerra era passata di lä, la fa-
mosa linca Gotica non aveva rispar-
miato nessuno », mi portö in una
casa, so cosi si poteva ancora chia-
mare, della scala i pochi gradini ri-
masti portavano al primo piano, clove
la pioggia filtrava attraverso una
specie di tetto.

Giunli all'unico locale e per acce-
dervi bisognava entrare uno alia
volta secondo la mole per non provo-
care un crollo completo, nel centro
un bueo che sembrava la bocca di
un cratcre, in un angolo un giaciglio
con una copcrta e una donna con
tre bambini, uno di pochc settimane
avvolto in un sacco di tela d'imbal-
laggio, nell'angolo opposlo tre mat-
toni messi a guisa di stufa sorre-
gevano una pendola e vicino un piatto
e un cucchiaio unici suppellettili
esistenti.

A quella vista rimasi inebetita,
non trovai parole e le lagrime scesero
copioso clai mici occhi e anche oggi
ripensandoci mi scmbra cli aver fatto
un brutto sogno.

I bambini che portammo da Carrara

crano svestiti, spauriti ed a ogni
minimo rumore sussultavano, e nei
loro occhi innocenti e belli si capiva
che avevano vissuto gli orrori di una
guerra atroce e spietata. Dopo tre
mesi e piü di permanenza in Svizzera
Ira gente che Ii amava, ritornarono
a Carrara e quanto erano cambiati,
rosei allegri cantavano le nostre can-
zoni a secondo dove erano stati ospi-
lati, ognuno con una grossa valigia
piena di ogni ben cli Dio. Tanto che
quando scesero dal treno, una madre
estasiata davanti al suo piccolo, dopo
averlo osservato a lungo esclamö! —
Quanto sei bellino tesoro, mi sembri
un Inglesino, forse per il vestito gri-
gio e per la sua eleganza. E con
questi ricordi, quanti e quanti altri
episodi.

Poi ricordo viaggi in Olanda, Belgio,

Vienna affamata e distrutta, tanto
e vero che il nostro convoglio fermo
alia stazione Franz Joseph era cir-
condato da gente che chiedeva pane.

Ma la Croce Rossa svizzera sempre
pronta non ha purtroppo finito. Dopo
la guerra ecco la Rivoluzione d'Un-
gheria con i suoi profughi al campo
di Baierna e via via dolori, disastri
causati da valanghe, inondazioni nel
Polesine e alia lunga interminabile
catena, si aggiungono sempre nuovi
anelli.

Quanto ho scritto torna ad onore
della Croce Rossa svizzera, di Chiasso,
della nostra Patria. Io sento il dovere
di confermare qui gratitudine e
ricordo a quanti, defunti o viventi,
hanno collaborato con me, Autoritä
civili e militari, signore e signorine,
medici e uomini tutti con profondo
senso del dovere.

Lina Bianchi

Le pagine dedicate ai ricordi ticinesi in campo Croce Rossa terminano qui. Non vi abbiamo dato tutto, ma appena un
accenno alle molteplici attivild svolte da centinaia di donne e cli uomini del nostro canlone nei momenti difficili per
aiutare le genti cl'Europa colpite dalle guerre. In tutte le cinque sezioni della Croce Rossa ticinese il lavoro fu sempre
intenso: abbiamo citato Locarno e Lugano per la particolaritd delle missioni, I'attivitd svolta durante I'ultima guerra
dalla sezione del Mendrisiotto. Ma pure Bellinzona alia quale viene fatto un breve accenno al principio di queste
pagine, come pure la Leventina hanno anche la loro storia e il loro posto in questo anno del centenario della Croce
Rossa svizzera.
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