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POLONIA 
da died anni in 
atto la campagna 
per il controllo 
delle nascite e per 
I'educazione sessuale 

I FIGLI PER LIBERA SCELTA 
AH'inizio, vivaci polemiche anche alia radio • Come si e modificato Tat-
teggiamento dei cattolici - I compiti dell'Associazione per una mater
nita cosciente - La lotta contro gli aborti • Consign prematrimoniali e 
ai coniugi, come aiuto a formare una famiglia equilibrata e serena 

VARSAVIA. aprile 
Novo bambini, il marito come 

lunico sostegno cconomico del-
la famiglia e la moglie com-

[pletamente, matcrialmcntc o 
Imoralmente subortlinata ad cs-
(so: ecco lo stercotipo nor nulla 
(raro dclla famiglia cho si in-
(contrava in Polonia prima del 
[1915 sia nolle campagne (ho 
[in citta. Che cosa 6 cambiato 
da quel tempo? Vent'anni o an-

[che 22. in definitive non sono 
poi molti per mutare costumi 

led abitudini che si sono venuti 
formandn nel corso di secoli. E' 
vero. L'ho provato di persona. 

[Quando dieci anni fa iniziam-
imo per radio una campagna a 
ffavore del controllo delle na-
[seitc. per limitare in un certo 
[modo l'enorme incremento dc-
imografico. fummo investiti dai 
jfulmini di una parte dell'udito-
[rio. Dopo la prima trasmissio-
\nc ricevemmn alcune centinaia 
di lettere anonime firmate 

'« un vero polacco ». * sincero 
. patrinta *. « una madre polar-
ca * Oli autori di queste let
tere nrfermavano unanimi che 
il controllo delle nascite e un 
crimine. che avrebbe avuto le 
sue influenze negative suH'ecn-
nomia. sulla politica e sulla di-
fesa del nostro paese. Si ripete-
va che in uno Stato con tanti 
credenti ogni trntntivo di in-
gerenza nei problemi della fa
miglia dove essere respinto 
con sdegno. Ci si accusava 
di essere sacriieghi. di laticia-
re la tcoria di un sol figlio e 
si citava persino il vecchio pro-
verbio polacco che dice: « Co-
lui che Dio ha creato. non muo-
re di fame ». Ma si fecero vivi 
anche i nostri alleati. innnnzi-
tutto le dnnne: « Dopo le vostrc 
trasmissioni ho dcciso di scri-
vcrvi. Quel che avcte detto e 

ila difesa di tulte le donne co
me me. una accusa contro le 
famiglie come la mia — sc-ri-
veva alia radio Stanislawa M. 
dalla piccola citta di Rad/i-
movv. Avevo 19 anni quando mi 
sono sposata. Dopo un anno 
nacque il primo figlio. dopo un 
anno e mezzo il secondo. poi il 
tcrzo e il quarto. Oggi ne ho 
sctte. Che cosa ho avuto dalla 
vita? In quali condizioni sono 
costretta ad allevare i miei 
bambini? Meglio non chieder-
!o. Mio marito ne ha abbastan-

MICIO ANCHE 
PER L'AVIAZIONE 

II Presidente della Rina-
scente-UPIM: « Mi avevano 
dalo II terribile nome di Ro-
mualdo e mia madre, polen-
temenle spavenfala, ha co-
minciato fin dal primo gior-
no a chiamarmi Micio... Tut-
ta Milano mi chlama M i c i o . 
• I I Micio e lui: Romualdo 
Borletli dell'Acqua conte di 

I
Arosio, 55 anni, valoroso pi-
Iota in guerra, campione di 
scl, subacqueo, cavaliere, 

1 molonauta. bocconiano... Mi
cio anche per I'Aviaiione ». 

(da Grazia - servizio « I 
creatori del benesscre») 

ADAMO ED EVA 
« In venticinque anni, I'Oc-

cidenfe ha perduto quella 
cho in senso moral* viene 
chiamala virilita ». 

(Giovanni Cavallotti 
su « Eva >) 

ILLUSIONE 
c Eguaglianza dei sessl, 

una illusione. Non puo es-
serci. Ci ha gia pensalo il 
Padre Elerno a impedirla. 
Preoccupiamoci piultosto di 
non rovinare i Suoi piani >. 

(da « La Stampa ») 

DISOCCUPAZIONE 
E PULIZIA 

«Forse la crtsl economic* 
del paese, aggravatasi a di-
cembre con seicentomlla di-
soccupati, ha contribuito a rl-
portare alia realta la gensra-
ilon* beat. SI nota una mag-
giore puliria nella persona, 
una maggiore sobrleta nei ve-
stitl, un maggior online ntlle 
idee ventilate ». (da Novella) 

GALATEO 
«Voglio dire, insomma, 

che anche con una mucca o 
con una gallina, c'e modo 
di intendersi, di rlspettarsi 
a vicenda >. 

(da « Arianna >) 

I 

za dei bambini, delle loro grida. 
dei loro mal di gola. varicelle 
e raffreddori. E nonostante sia 
sposato con tanti figli vuole 
sentirsi libero.., E per giunta 
ride: " A te basta dare la ma-
no... e gia abbiamo un bambi
no ". Vorrei che la mia lette-
ra fosse lttta alia radio, affin-
che servisse da avvertimento 
per altre donne. prima che es
se perddno la loro giovinez/a e 
la loro liberta ». • 

Tutta la parte piu illuminata 
e avanzata della popolazione 
nppongio il progetto di control
lo delle nascite. In aiuto venne-
ro j medici. le ostetriche di 
campagna e persino alcuni sa-
cerdoti. Entrare in un campo 
da secoli assoluto dominio del
le proibizioni e delle indicazio-
ni della religione non era per 
nulla facile. 

La legee che permette. in ca-
si giustifieati. di interrompere 
la maternita fu senza dtibbio un 
momento importante della no
stra campagna: le pratiche il-
legali fino ad allora svolte da 
ciarlatane. di nascosto e dietro 
salati compensi. venivano do-
ferite nlle cliniche e agli ospe-
dali. Ma non si tratta»'a sol-
tanto di rendere possibilp Tin 
terruzione della maternita sot-
to lo strelto controllo dei medi
ci e in opportune condizioni 
sanitarie. Nel 1957 nacque cosi 
l'Associazione per una Mater
nita Cosciente. che innanzitut-
to inizio la sua battaglia con
tro ogni tipo di aborto. legale 
e illegale. Per far questo era 
necessario far conoscere i va-
ri metodi per prevenire la ma
ternita. con la pubblicazione di 
libri. brochures e soprattutto 
organizzando la produzione in 
massa di moderni mezzi anti-
fecondativi. Furonp organizzati 
corsi per 2000 medici e 2500 le-
vatrici. dedicali ai • problemi 
legati agli antifecondativi o al
ia loro piu efficace applica-
zinne. 

In ' un secondo momento. 
l'Associazione che conta circa 
600 reparti organizzati in tutte 
le provincie della Polonia. co-
mincid ad occuparsi dell'educa-
zione sessuale. della protezione 
e del controllo medico delle 
donne incinte e dell'aiuto alio 
coppie senza prole. Tutta que
sta attivita assistenziale e com-
pletamente gratuita. 

Quella specie di congiura del 
silenzio che era regnata fino 
allora su problemi in verita in-
timi. ma che nccessitano di un 
aiuto. una assistenza. un enn-
siglio della scienza. venne rnt-
ta nel corso di poem* anni da 
oltre otto milioni di pubblica-
zioni — in gencrale diffusp gra-
tuitamenfe — sulla pianifira-
zione della famiglia. 1'educazio-
ne ^essuale dei bambini e dei 
giovani. i consigli prematrimo 
niali. L'Associazione organizza 
inoltre migliaia di conferenze e 
conversazioni. \m programma 
di 32 ore sul controllo delle na
scite e I'educazione sessuale 
nolle ultime due classi del licoo. 

Ora ci si frova ad una nuova 
fa^e La vita stessa ha allar-
galo il procramma della Asso-
cia7i"one. II =uperamento degli 
osfneoli drlla credenza religio-
sa e delle vecchio abitudini ha 
pormecso il formarsi di una co-
scienza nuova sul problema 
della propria esislenza e della 
propria famiglia L'aumento 
del limite di eta. per contrarre 
matrimonio. a 21 anni per gli 
uomini o a 18 per le donne. ha 
senza dubbio contribuito a far 
maturare un atteggiamento pni 
serio e responsabile nei con-
fronti del matrimonio. E* sorto 
cosi il Centro di studio sulla 
famiglia contemporanea. dove 
gli studiosi. i simoatizzanti e 
ttitti i membri doll'Associazio-
ne, che sono ocgi diverso mi
gliaia. hanno la possibility di 
scambiare le loro opim'oni e in 
forma zioni. 

Consigli prematrimoniali. con
sign matrimoniali. ecco delle 
parole che non fanno piu pau-
ra e non fanno piu arrossire 
nessuno. E' sufficiente telofo-
nare al numero 446937 a Varsa-
via. basta rivolgersi il merco-
ledi e il venerdl da un medico 
o uno psicologo in un qualsiasi 
ambulatorio di quartiere per 
ottenere tutta l'assistonza e 
gli aiuti necessari. E la ditta 
« Socuritas » crcata dalla stessa 
Associazione per una Materni
ta cosciente. produce oggi gli 
antifecondativi. che si trovano 
in vendita non solo nelle far-
macic e nelle drogherie. ma 
anche nelle edicole di giomali 
e nelle tabacchcrie. 

Un intero complesso di fatto-
ri ha influito posltivamente 

sulla politica demografica. sul-
le trasformazioni nella compo-
sizione della famiglia. sui suol 
costumi ed abitudini. Primo: 
fra gli otto milioni di persone 
impiegate nella cconomia nazio-
nale quasi la mcta sono donne. 
Secondo: Tautonomia economi
ca femminile. l'occupazione 
professional non poteva non 
riflettersi sui rappnrti familiari 
(la divisione dei doveri. il rap 
porto di forze) e infine anche 
sul controllo delle nascite. Ter-
zo: la gente, nvunque. anche in 
Polonia. vuole vivere meglio. in 
maniera piu moderna. II matri
monio. il tipo di convivenz^ e 
di sviluppo di ogni nuova fa
miglia. e un momento impor
tante nella realizzazione di 
queste aspirazioni. E* un fatto 
positivo l'esistenza di una or-
ganizzazione che aiuta ad evi-
tare e risolvere i conflitti fa
miliari e che contribuisce alia 
formazione di una famiglia 
consapevole e responsabile. Sol 
tanto cosi si assicura un futu 
ro sereno ai figli veramente 
desidcrati. « vnluti » dai geni-
tori e quindi amati. 

Krystyna Zielinska 

INTERVISTA CON ACHILLE MILL0, INTERPRETE 
DI « DIV0RZI0 » DI VITT0RI0 ALFIERI 

Napoii: i mille studenti non si rassegnano alio scandalo 
delh'stituto « Giustino Fortunato » 

I «matusa» hanno scacciato 
la preside e la democrazia 
I « matusa » in questo caso sono i notabili del consiglio d'ammmistrazione, 

. che hanno allontanato dalla scuola la preside troppo moderna — Dopo lo 
sciopero e il corteo di protesta, i ragazzi continuano a ripetere: c'e stata 
una lezione ma non di democrazia — II voto che veniva discusso in classe 

Gli studenti durante lo sciopero di protesta contro I'espulsione della preside dalla scuola 

XAPOL1. apnle. 
I m:l!e ragazzi delL'Istituto Commerciale c Giu

stino Fortunato » non si sono ancora rassegnati. 
Forse. fra qualche tempo, la smetteranno di ra-
dunarsi in capannelli, di progettare piani. di 
guardare in cagnesco «quelli * del consiglio di 
ammmistrazionc. La preside c stata mandata via. 
cd anche in malo modo: loro. sub.to. *enza pen 
sarci d.«? vo!te. si sono rifiutati di entrare in 
classe. Per tre ciomi. nsch.ando grosso. Hanno 
formato un carteo. hanno percorso parecctii chi-
lometn a p.edi. con l cartelli: c vogliamo la no 
?tra preside*. E' mtervenuta ia poliz.a. via l 
carteili; dai proweditore. per poco non caccia-
vano fuon la delegazione. Si sono nvo'ti ai 
professon. per una spiegazione, un conforto: ma 
quelli hanno paura. «chi ve lo fa fare. Tutte 
le presidi sono uguali >. 

Dopo di cio non meraviglia sentirh dire — 
profondamente delusi e md:gnati — che questo 
tipo di «democrazia» non e quello che loro 
vogLono. La democrazia che ave\a in^egnato !a 
preside era un'aitra cosa: erano contenti i ra
gazzi e « famigl.c. si sontivano considerati. trat-
tati da pari, con francre/za e con fiduc.a: cosa 
che r.on accade q.iasi mai nel!e ?cuo!e ital ane 
E la do\e era accadirto. cioe all'Ist.tuto S:a:a:-e 
per li Co-nmerc.o < Giuitino Fortunato > d: Xa 
poli. I intervento « per nmettere le co^o a posto > 
e stato pesante. un'espeneiua scon\ o'.gente per 

l mille ragazzi e ragazze. 
j Sofia Pepe Perrelli. questo il nome della p-e-
, side unprowisamente < trasfenta > ad AveJino. 
• dopo 8 anni trascorsi in quella scuola. e 31 di 

insegnamento. E' ona donna di 56 anni. alta. con 
i capelb bianchi. una faccia chiara. a pert a. A 
conoscerla. come ci e caprtato. durante una ma-
nifestazione scolastica. a si accorge subito che 
oltre ad essere una educatrice molto preparata. 
e anche una donna estremamente Candida, qua
si ingenua. 

II consiglio di amrrunlstrazione dell'istituto (un 
^x monarchico passato nella DC. una creatura 
del deputato dc. D'Ambrosio. un awocato e un 
funzionar.o di dogana) non e mai nuscito a 
mandar giu certi atteggiamenti della signora 
Perreli. definiti senz'altro « le^ivi della dignita 
della scuola >. Quando Hnalmente riusci ad ot
tenere una sede distaccata al rione Traiano 
(un immenso quartiere popolare. mentre le sede 
centrale e al Vomero) la preside era feliee. 
Aiuto a scaricare i banchi. li puli. li sistemo nei 
numi localu Poi vo'.eva organizzare la sawla 
In modo che fosse piu vicina, ed aderente, alia 

realta di ogni giomo: per esemp.o. perc.ie non 
far esercitare in chimica i ragazzi. facendo far 
loro prove organolettiche sugli alimenti? Ma 
questo disegno non e andato in porto: andavano 
in porto invece le g.te che la signora Perrelli 
crganizzava: in Francia. per un mesc. i miglion 
alunni di france-e. in \isita a!le a^sende. ai mu-
^Oi. al!e citta. E a ca~i sua. perche no. potc>a 
•.cn:rci ch unque. E c; venivano in tanti, c5 
\anno ancora: a d.scutere. a ch eiere cons-sh 
per la scelta del lavoro. per cs=ere aiutaU a 
trovare un posto. dopo dipjomati. 

Ancora pu felici erano i genitori: strana. mt 
senz'altro interessante qjella scuo'.a dove erano 
chiamati spesso. e dove do-.evano discutere fran-
cameate: come lo fate stud are il ragazzo? C'e 
fracasso in casa. ha un tavoliro. un angolo tutto 
per lui? La preside h conosceva urx> per uno i 
suoi alunni. sapeva se dawero si erano impe-
gnati nello studio, se ce la facevano con la 
salute: I'intera classe era chiamata a di-cutere 
!e ragioni del voto attribuito alltnterrogato e 
la valutaz one sul rend-.mento di ognuno. E l'e^pe 
nmento dava buoni n^ultati a Îi scrjt.ni. «e-n-
pre. Ma tutto questo era considerato « !es:vo deila 
dicn.ta della scuola ». cose insopportabili. C- vuol 
p(vro a far venire un i-pe:tore. a volte ba>ta iinj 
lettcra anonima. Arnva I'lspettorc. si chiude m 
scare:eria, gjarda i conti. interroga qualche 
alunno. quaxhe in^e^nante. Alcjm approfittano 
dell'occasione per manifestare la propria insod-
disfazione (cSi stava meglio prima, senza pro
blem], senza stare a tu per tu con gli alunm>). 
Dopo 1*« interrogatorio * degh alL'evi. c'e chi 
esce piangendo. disperandosi perche gli sembra 
d: aver detto. frastornato, intimidito, cose non 
giuste. D3vanti alia commiss.one di disciplma 
cadono tutti gli addebiti contro la preside, tran-
ne uno: una gita fatta durante un giomo di scuola 
in contrasto. si dice, con la comuetudine. Ma 
ormai quelia * incompatibiLta » con il consiglio 
d'amministrazione « all'antica » che per tanto tern. 
po era stata latente. esplode: ed il Mir.istro del
la Pubblica Istruzione decide di procedere ne: 
confronti delia preside, ntenendo la sua presenza 
c incomoatibile > con U buon andamento della 
scuola. 

ET stato un gesto che ha provocato tre giomi 
di sciopero. lo sdegno degli alunni, amareggiati 
soprattutto perche credevano dawero che in una 
scuola potesse esserd la democrazia. 

Eleonora Puntillo 

Chiede fischi 
per il matrimonio 

corrotto 
Levandosi la parrucca, Tattore salta due secoli e entra nelFattualita - II 
pubblico, in ogni citta dove e presentata la commedia, si appassiona alia 
feroce satira delPipocrisia coniugale - 1 versi finali: « Maraviglia fia / che 
in Italia il divorzio non si adoperi / se il matrimonio italico e un divorzio?» 

II Divorzio di I'if/ono Al fie
ri e una commedia: una delle 
poche e poco conosciute com-
medie di questo autore cosi fie-
ramente tragico. Una comme 
dia di costume, una arrabbiata 
satira contro i mali del suo 
tempo, i mali della tirannide. 
Come in tutte le sue opere, an
che in questo Divorzio. Alfieri 
attribuisce alia tirannide tutte 
le colpe. la miseria, I'educazio
ne sbagliata. la corruzione dei 
costumi. Ma chi sono i respon-
sabili della tirannide? 1 mo
narch*, le leagi, la Chiesa? 
1/Alfieri non lo dice, e forse 
in quest a tirannide sjitgneyitc 
e astratta e pur dominante. 
piu ancora che nel tema del 
Divorzio sta la bruciante attna-
lita della commedia. Chi sono 
oggi i tiranni. dove sono? E' 
la societa stessa che stritola 
Vuomo e lo spinge nell'alluci-
nante vortice del consumismo, 
facendolo schiavo degli ogget-
ti. Questa societa e chi ne dc-
tiene le leve di comando Non 
c'd un uomosimbolo dn odiare 
e contro cui combattere. la rab-
bia dere esplodere contro i 
miti e gli oggetti materiali del 
henessere. E' la rabbia dei q\o 
vani, dei provos e dei capcllo 
ni. la rabbia tanto discus^a e 
tanto incompresa e forse tanto 
inutile. Di questa rabbia c pie-
na la commedia che VAlfieri 
scrisse quasi duecento anni fa 
ed e questa rabbia che le pla-
iec npplattdono come raramen-
te ci e capitato di vedere. 

II Divorzio non e la storia di 
un divorzio, ma di un matrimo
nio. Un matrimonio uguale a 
quasi tutti gli altri matrimonl 
di quei tempi, un matrimonio 
cosi poco matrimonio che I'Al-
fieri, appunto lo chiama * di
vorzio >. Lucrezia. ragazzina 
corrotta di una corrotta fami
glia della borghesia genovese. 
deve sposnre Prosperino, gio-
vane bennato e molto innamo-
rata di lei. Lucrezia vuole spo-
sarsi non verche ami Prospe
rino, semplicemente perche il 
matrimonio potra darle quegli 
agi e quelle < liberta » che la 
sua vita di fanciulla non le 
concede. < 

Cosi. quando Prosperino met-
te nei patti matrimoniali clau-
sole severe di fedelta e di mo-
rigeratezza, Lucrezia si lascia 
facilmente indurre da tale Ciuf-
fini (amante della madre, e 
tuttavia corteggiatore della fi-
glia) a sposare un «laido > 
vecchio signore disposto a mol-
te concessioni. Ora e lei. Lu
crezia, a dettare le clausnle 
— e sono 28 — che le garanti-
ranno: carrozza e cavalli, vil-
leggiatura estiva, la liberta di 
scegliersi il conjessore e la 
liberta di prendersi Vamante. 
E come amante, naturalmente 
Lucrezia sceglie il Ciuffini, 
strappandolo cost alia madre, 
furiosa di gelosia. 

Questi sono i personagni. 
questa la trama che si svolge 
in cinque, rapide, dirertentis-
sime scene. E c'e un altro pcr-
sonaggio. apparentemente il 
meno coinrolto. ma — forse — 
il piu importante ed e quello 
del padre. Un brav'uomo tra-
volto dalle cicende e dai iizi 
altrui, cui non ha la forza di 
opporsi poichi Vunica sua pre-
occupazione sono i denari. Jl 
padre e avaro e per avarizia e 
quieto vivere lascia che Lucre
zia spo'i il recchin. non si in-
tromette nella vita privata del
la moglie. non ccrca di fermnre 
la girandola rnrticosa rfi aman-
ti. preti. medici che fanno dclla 
sua ca.sa una specie di porto 
di mare. 

Complice e responsabile. d 
perd abbaslanza lucido da ve
dere il male anche se non ruo-
le combatterlo. perche combat-
terlo significherebbe perdere 
prestigio e qvattrini. Pern e 
lui (Achille Mdlo) a pramm-
ciare le feroci baltule finali: 
« Mararigha fia. che in Italia 
il divorzio non si adoperi / se 
il matrinon:o ilohco c un di
vorzio? •*. E aqqiunac (Millo 
aranza rerso il proscenio e si 
strappa la parrucca e torni 
uomo dei nostri tempi nel de-
clamare): «Spettatori fischia-
te a tutto ondnre / 1'aulor. gli 
attori e VUalia e voi stessi / 
questo e Vapplauso debiio ai 
rosf ri usi». 

Vapplauso arrira, furioso. su 
queste parole e grida di brnro , 
bravo urlate da giorani roci. 

\ja compagnia del Teatro Sta
bile dell'Aquila diretta da A-
chille Millo na allestito la 
commedia con la regia di vn 
giovane, Paolo Giuranna. e Vha 
portata al pubblico per la pri
ma volta ad Asti, sotto il pa-
trocinio del centro nazionnle di 
studi alfieriani. 

c E ' stato un successo Ina-
spettato — ci ha detto Millo — 
incredibile. Sette applausi m 

Una scena della commedia. In alto: Achille Millo 

scena apcrta c, finito lo spetta-
colo. la gente che veniva a 
congratularsi con noi ». E dopo 
Asti, liiella, dopo Biella Pia-
cenza e poi Ancona. Terama, 
I.'Aquila, Atri. Avezzana. Cam 
pobusso. Sulmona. Temmo. To 
lentino. In una corsa faticosa 
e generosa per tulta Italia. La 
gente applaude, dappertutto. 
La gente si diverte, s'indigna. 

Aclnlle Millo, gli ocehi nnc-
ciola ridenti e segnati di stan 
chezza dice: <? L'idea c s'atn 
di Paolo Giuranna. e I'Ente del 
tcitro stabile dell'Aquila I'ha 
subito approvata. Non e una 
propaganda per il divorzio, 

questa commedia, piultosto un 
attacco all'istitulo familiare co
si com'era. a quei tempi». 

cE--come e anche adesso. 
mica tanto diverso. non cre
do? >. 

«No. non tanto diverso. so
prattutto in certi ambienti so-
ciali. Nella grande borghesia, 
per esempio, i famosi matri-
moni di comodo tra gli ercdi 
degli import del denaro. Per 
questa gente matrimonio e di
vorzio sono dawero la stessa 
cosa >. Infatti non divorziano 

mat. che bisognu nv hanno? 
Implicite. le 28 clausolc dclla 
corrotta Lucrezia governano lu 
vita di questi « italici » i«a(ri 
WIOHI di convenienza. Esplwitu 
c soltanto la legge. che ovvia-
mente non e uguale per tutti 
ed il cui peso ricade solo su 
ilii non hn i mezzi o la forza 
per eluderla. 

«Queste cose il pubblico le 
capisce, sa? » dice ancora Mil
lo. «.-\ Tolentino come a Mi
lano; ridono alle stesse bat-
tute, applaudono alle stesse 
parole >. Solo che a Milano, la 
gente esce dn teatro e subito 
se ne dimentica, travolta dal-
I'affannosa corsa dclla vita cit-
tadina. Nei paesi, no. Nei pae-
si In gente ricorda c discute. 
€ E nascono — dice Millo — 
nascono. da serate cosi, nuovl 
bisogni di cultura, di conoscen-
za. Per questo io amo lavora-
re come sto lavorando adesso: 
nei teatri gelidi e bellissimi 
della provincia italiana, dove 
per anni nessuna compagnia 
aveva messo piede e dove il 
pubblico d un pubblico senza 
mode e senza mondanita. Dove 
quelli che, come noi. credono 

m quello mesiiere. provano la 
sensazione prcziosvj di etsete 
tttili e molte cose tomano ud 
avere un senso precisu, molte 
parole come tradiztone. poe 
sia. umanita. uomini si riem 
piono ancora di un significntu 
che pareva perduto per sem 
pre i>. 

Eravamo partiti dal divor
zio, ami dal Divorzio deli Al
fieri e il discorso ci ha portatl 
lontano. « A'on tanto lontano — 
dice Millo — non alia nostal
gia di una idillica quiete di 
provincia. mai esistita. Non e 
questo che avverliamo nel pub
blico e in noi stessi quando 
andiamo recitando commedw. 
come il Divor/io, cosi paurosa-
mente picne di vizio. Ma il ri-
conoscimento di una situazione 
reale che ci sta portando tutti 
sull'orlo di un burrone in fon-
do al quale Vuomo non c'e piu 
e ci sono del robot, e la rivolta 
contro questa situazione e il 
bisogno smanioso di fare qual-
cosa per wscirne. Fare qualco 
sa. Noi recitare VAlfieri, e 
voi? >. 

Annamaria Rodari 

In cittd aumentano le malattie dell'infanzia 

Piii fragili i bambini 
nelle giungle d'asfalto 
L'allarme viene dalle statistiche: troppi difetti del corpo e della psiche, 
pochissimi i rimedi in atto — La mancanza di aria pura, di attrezzature pa>r 
lo sport, di un'ampia prevenzione mina la salute dei piccoli — Un problema 
aperto ed urgente da porre all'attenzione dei genitori e di tutta la societa 

O Ĉi non c r ro'oc<i!co che non 
dcdichi alrr.cno un p.i.o di pa-
gine alia pubblicaz one di foio-
grafie di pupi dall'aspetto vispo. 
paffuto. che non organiz/i pe-
riodicamentc un concorro per 
sceghere il < piu bel bimbo». 

In cfTetti la realta e molto di-
versa. per tanti aspetti dramma-
t:ca. stonvolcente I medici ci 
tnformano che i nostri b.mbi 
crcscono male, in contrasto con 
il f!onrio asx'tto tolepubblicita-
no: w i o p^ichicamente fragili. 
porlaton di fnnro rnorbo^e e 
preoccupanti riefirit funzionali. 
Cinque m lioni di ragazzi ita-
Lani — ia m t̂a esatta della po-
po!azione in eta scolastica — 6 
afTetta da le=iom funzionali che 
interes^no l'apparato sehelctri-
co. Diffu«i5«ime «ono le altera-
zioni deH'apparato circolatorio. 

II graviss.mo fenomeno col-
piscc in particolarc i ragazzi che 
nsiedono nei grandi ccntri: Ro
ma. Milano. Torino. Bologna. Na
poii. Palermo, ma nemmeno la 
provincia o immune. Una re-
cente indagine conriotta dai rr.e-
d ci del Centro Cardioreuma 
tok>cico d; Saertano in pro\incia 
di Stna stillintera popolazione 
?co!a-tica del Corrune (241 alun
ni delle scuole elcmentari. 91 del
la scuola media) c giunta a que
ste conclusioni: soltanto la me-
ta o noco piu dei ragazzi vis:-
tati erano normah dal punto di 
vista auTologico. Numerosi quel
li che presentavano cardiopatie. 

Nevrosi infanlili 
L'altra inchiesta fatta in 53 

scuoie a Roma su 6 000 b-.mbi 
fra i 6 e i 12 ann: ha rilevato 
che le a!tr7ze dei soggetti csa-
mmati sono superiori da 1 a 5 
cent.metn n«petto a quelle di 
anak>ga mdag.ne comp:uta venti 
anni fa; pure il peso medio di 
quest: ragazzi nsulta salito da 
1 a 5 chilogrammi. Ogni possi
ble positiva conclusione che si 
voles«e far discendere dai due 
dati citati c annullata dall'altra 
constatazione che di questi 6 000, 
ben 1.800 sono soggetti alle in-

flucn/e delle nevrosi. delle ps.-
co nevrosi. delle psicosi. Ma di 
queste paurosc scooerte si evita 
di parjare. nel nostro pae^e. 
Quasi clandestine e la conclu
sione cui e giunta una inchiesta 
condotta dai Centn Medici Psi 
copedagog.ci dell'OXMI su 12.901 
ragazzi dai primi mesi al IB' 
anno di eta. Dallindagine ven
ne alia luce che 4.942 soggetti 
presentavano insufficienze men-
tali. 2.704 erano caratteriali. 
1.838 ritardati. 1.224 portaton c!i 
condi/ion: neuroiogiche; soltan
to 8T)2 doi soggetti visitati r."=ul-
tarono normali. 

In un quartiere di Roma, il 
Tu^colano. dove altissima e la 
densita di Dopolazionc — in talu-
nc zone si ragg.unge la spaven-
tosa presenza di 1.500 abitanti 
per ettaro quadrato — sono stati 
visitati 327 ragazzi in eta sco
lastica. Duecento di essi — pari 
alia percentuaie del 61.1% — 
sono nsultati affetti da naramor-
fismi e dismorfismi. Cosa s:ano 
i paramorfismi e i dismorfi^mi 

i e abbastanza nolo: i primi eom-
prendono oeni alterazione dclla 
forma del corpo e dei suoi at-
tccgiamcnti abituali che. pur di-
sco'tanc^isi dal'a norma. «ono 
ancora guanb'Ji. essendo costi-
tmti essenz:almente da semplici 
lesiom funzionali. I dismorfismi 
considerano le alterazioni con-
genite ed acquis.te della forma 
del corpo stabili ed evolutive con 
lesione anatomlca degli organ] 
di movimento. Si tratta, in ge-
nere, di malanni che possono 
scompanre con appropriato in
tervento. attraverso la scuola. 
di centri di gmnastica corretti-
va. ma la nostra societa e spa-
ventosamente avara di istituti per 
il recupero psico-ftsico del fan-
ciullo. 

I paramorfismi e i dismorfismi 
rappresentano un preoccupante 
fenomeno dei nostri tempi: a 
Bologna oltre il 40T> dei ragazzi 
ne e colpito; lindice sale pa^ 
rosamente a Bolzano dove ani-
va al 7896. a Bergamo (58%). 
a Milano dove le punte massime 
sflorano YSO^e. A Torino anni di 
assiduo impegno del prof. Vit-

tono Wvss. direttore locale del 
Centro di Medieina dello Sport. 
e dei suoi collaboratori. hanno 
portato alio scopetto questa si
tuazione. nel 1965 sono stati con-
trollati 8.058 ragazzi (3.T37 fern-
mine) dagli 8 ai 14 anni. 4.937 
(61.26^) sono risultati parzial-
mente idonei alia pratica spor-
tiva. 424 (5.26^) assolutamente 
non idonei. 

La citta nemica 
Un'indaeine molto piu estesa 

interessante 267.000 giovani che 
volevano dedicarsi alio sport, in
dagine clinico-statistica condotta 
dal 1954 al 19G3 dal prof Vene-
rando e dal dott. Dal Monte del
la Federazione Medico Sportiva. 
ha accertato che la percentuaie 
dei ragazzi non idonei per le 
cardiovasculopatie raggtunge la 
percentuaie del 18.18 £. Alcuni 
sociologhi riconoscono che i fiio-
vani d'o3gi hanno. in linea ge
nerate. prcdisposizionc per gli 
sports, ma le loro capacita po-
tenziali vengono sminuite e tal-
volta annullate da un sistema 
di vita non con^ono ad un sano 
sviluppo che porta in molti cast 
ad insufficienze di vario genere. 

Se dunque si guarda dietro la 
facciata, U bimbo vispo e paffu
to della pubbl.cita rivela ca ren
te gravi. preoccupanti. I medict 
invocano misure urgenti per far 
argine al dilagare delle fnsldie 
che mJnacdano luomo di do 
mani: chiedono spazi liberi. va-
ste zone di verde, parchi aitrez-
zati, scuole organizzate anche 
per lo sport, la possibilita. In
somma, per i bambini di correre. 
di reipirare. di conquistare gior-
no per giorno la salute. 1^ citta 
moderna. invece. corrotta dalla 
speculazione. e sempre piu ne-
m.ca dei cittadini e soprattutto 
dei nostri figli: e ora che lo 
Stato se ne renda conto e pren-
da dei prowedimenti urgenti. Le 
cifre testimoniano che 6 un de-
litto rimandare il problema. 

Piero SaccMiti 
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