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m CAPIRE LA STOMA DEI HOSTftl AHHI 

La distinzione principale da fare 
e tra socialismo e imperialismo 
non tra Paesi ricchi e Paesi poveri 
Llmitarsi a misurare II grado di tvlluppo del singoli Paesi e opporre nel mondo un « Nord ricco » a u n « Sud povero » signiflcherebbe mare un metro ml-
stificante e coinvolgere arbitrarlamente gli Stati tocialisti nella drammatica spaccatura determlnata dalla fame - Essl, invece, lungi dal partecipare alia « ra
pine » del terzo mondo, danno un contributo fondamentale per sottrarlo alia morsa dell'arretratezza - II compito della classe operaia del Paesi capitalistic! 

I P M « I povtri » n « condannatl al loltoivlluppo dal meccaniimo 
mondial* dal capltalltmo • deM'imperlallimo. 

HELLA LOGICA DEL CAPITALISM 

Perche dei 
francobolli 

Nsono pagati 
tanto cari 
Alia base della tendenza collezionistica vl 
k una components di natura psicologica 
Le ragioni della preferenza per la filatelia 

Tempo fa laetl aw «IfJnltft • 
che wn potto offarto In un'atta 
Alatellca ere alato pagalo cir
ca 100 mlllonl di lira * la 
COM ml a aambrata parxeica. 
A mo Mmbra atturdo cho al 
apondano tomme cot) forti par 
I francobolli. Cha intarataa c'o 
• raccogllerli? Cha cos'hanno 
di Unto prezloao? 

FRANCESCO GARIANI 
( Roma ) 

Ad essere sincerl, 1'assur-
do non sta tanto nel fatto 
che un collezionista paghi 10 
o 100 milionl nn pezzo che 
lo interessa, quanto nel fatto 
che vi sia gente che si trova 
centinaia di milioni super-
flul da spendere in franco
bolli mentre la maggioranza 
dell'umanita soffre la fame, 
In senso letterale. Ma se si 
da per scontata — per un 
momento — rorganizzazio-
ne capitalistica della socle
ta con tuttl i suoi squilibri, 
allora resta solo da chie-
dersi quali sono I movent! 
del collezionismo in genera
te e in particolare perche un 
numero notevole — e cre-
•cente — di person* racco-
glie francobolli. 

Nella tendenza collezionl-
•ilea delltiomo vl e sicu-
ramente una componente di 
carattere pslcologlco. che 
pub andare dal gusto del 
possesso e dell'ordine (e del 
•enso di sicurezza che ne 
deriva) alia mania vera • 
propria. Quest! ed altri mo-
Tenti psicologid formano 
quella che pub considerarsl 
la base comune dl ogni for
ma di collezionismo. ma non 
spiegano perche proprio la 
filatelia sia la forma di col-
lOTionlsmo di gran lunga piu 
diffusa, al punto da aver rag-
glunto in molti Paesi il ca
rattere di f enoraeno dl massa. 

Un investimento 

che frutta bene 

L*ufnclalita e la conseguen-
te irriproducibilita, il fatto 
di venire da Paesi talora lon-
tani (perdb i francobolli 
uaati ebbero la preferenza 
sui nuovi) fecero preferire 
I francobolli ad altre figu
rine, non di rado ptu belle 
(ad es.. sul fmlre del secolo 
•corso. le cromoUtografle l ie-
big). D*altro canto la mino
ra antichita dei francobolli 
rispetto alle monete — lm-
pltcanta mlnore complesstta 
della collezione e dello stu

dio del francobolli — e il ml
nore ingombro fecero prefe
rire 1 francobolli alle mone
te. Da questa preferenza, che 
possiamo in un certo senso 
definlre iniziale, derivo il 
crescente valore commercia-
le del francobollo e questo 
fu un ulteriore incentlvo per 
i collezlonisti. Oggi si rac-
colgono francobolli perche 
sono belli, perche costitui-
scono un passatempo Istrut-
tivo, perche il danaro speso 
in francobolli non e mai spe
so a fondo perduto e spesso 
frutta e frutta bene. 

Delineate, sia pure molto 
sommariamente. le ragioni 
che inducono un numero cre
scente di persone a racco-
gliere francobolli, si com-
prende perche anche chi e 
in condizioni economiche tut-
t'altro che floride spenda per 
questo svago qualche mi-

f liaio di lire nel corso del-
anno e chl ha dlsponlbilita 

economiche maggiori spenda 
dl piii. Si caplsce anche per-
che i pezzl di eccezionale 
rarita o di grande interesse 
storico vengano contest, da 
chl ne ha i mezzi, a suon 
di diecine dl mlllonl. 

Riserva occultabile 

all'occhio del fisco 

Molte delle maggiori col
lezionl filateliche sono state 
formate da uomini di affarl 
aweduti. che al piacere col-
lezionlstico. alTinteress* per 
11 francobollo (specie con-
servato su lettera) come do-
cumento storico, al gusto per 
le cose belle, univano la co-
scienza di investire bene II 
proprio danaro acquistando 
francobolli. Fra le maggiori 
collezionl vendute all'asta di 
recente (per con to degli ere 
di) ricorderemo quella del 
banchiere statunitense Alfred 
H. Caspary, dispersa una die-
dna di anni or sono, quella 
deU'industriale franco-svizze-
ro del tabacco Maurice Bur-
rus, dispersa in questl anni, 
quella delllndustriale farma-
ceuUco statunitense Josiah 
Klrby LiUy, che si sta at-
tualmente disperdendo; tutte 
collezioni che valevano alcu-
ni miliardi dl lire. Una ri
serva non disprezzabile e fa-
cflmente occultabile all'oc
chio del fisco. 

C'e anche qualcuno ctw ac-
quista francobolli per forti 
somme solo perche * un ma-
nlaco. ma di regola gU ac-
quirentl sanno benisslmo d o 
che fanno. 

GIORGIO EDOARDO 

Ho lotto con parllcolare In-
taratta (a na condlvldo II con-
tanuto) I'artlcolo dal compagno 
Ledda, apparso il 4 novambra 
In tana paglna lotto II tltolo: 
« L'ombra della fame ». 

Mi para, per6, cha I'artlcolo 
steito tia lacunoio par un aipet-
to molto Important* dal probla-
ma dalla fama nel mondo: II 
ruolo a la polltlca dall'URSS a 
degli altrl Paail toclallitl *vllup-
patl. 

Non ao *e ct6 dlpanda da 
nottra ratlcanza ad aiprimara un 
gludlzlo, o to tela gludizlo a 
rlmandato ad altro artlcolo; mi 
para comunqu* cha la dovo al 
dice, a propoiito dalla Confa-
renza di Algerl, cha « lo tcontro 
tra imperialiamo a Terco Mondo 
potrabba anche afociara In uno 
•contro tra Nord ricco a Sud 
povero», bliognerebba t i u r t 
plu chlarl nello itablllre to In 
quetto Nord tono compreii an
che I'URSS • I Paaal toclallitl 
Induttrlallzzatl (con tutta la con-
teguenxe cha na derlvano par 
la itrategla del movlmento ope
rate verto II Terzo mondo) ov-
vero se I'Unlona Sovtetica a 
eicluia da queita dlvlilone dal 
mondo tra ricchi a poveri a co
ma na 4 eicluia. 

NEDO CANETTI 
(Imperia) 

Una volta chlesero a un 
compagno vietnamita: 11 Viet
nam del Nord e un Paese 
svlluppato o sottosviluppa-
to? « Nol? — rispose — Noi 
filamo un Paese socialtstan. 
Non era una battuta, ma un 
chlaro e lucldo rifiuto del 
metro sviluppo-sottosviluppo, 
Paesi « ricchi» e « poveri», 
per misurare 11 mondo. Me
tro tanto mlatlflcante che, 
non a caso, trova tra i suoi 
plti fervidl Bostenitorl il Pre. 
/lidente degli Stati Unlti. Es-
so, del resto, ha quattro 
oblettlvi, ' tutti deformantl: 
1) nascondere che l'antago-
nlsmo e tra'socialismo e im
perialismo, coinvolgendo ar
bitrarlamente gli Stati socia
list! nella brutale spaccatura 
del mondo che constatiamo; 
2) offuscare la coscienza che 
I'imperialismo fe Tunica cau
sa del sottosviluppo; 3) co-
prire gli interessi di quel 
gruppl prlvilegiati o di quel
le class! social! dei Paesi sot-
tosviluppati. che alleandosl 
con I'imperialismo s o n o Cor-
responsabil! del sottosvilup
po; 4) ridurre tutto 11 pro-
blema della fame, della ml-
seria, della arretratezza ecc. 
a un sempllce problema dl 
carita pelosa. 

In realta non ci pub es
sere alcun equlvoco. II mon
do non e divlso generlca-
mente in Paesi ricchi e po
veri. Esso e Invece caratte-
rizzato da vaste aree (il co-
siddetto «terzo mondo », ap-
punto) condannate al sotto
sviluppo, perche le socleta 
capitaiistiche e 11 meccani-
smo mondiale deU'lmperiall-
smo impongono una certa 
divisione intemazionale del 
lavoro, certi termini di scam-
bio ecc. Nel «nord ricco », 
che si arricchlsce sempre dl 
piu a spese dl un • sud po
vero », non pub essere com-
preso alcun Paese soclallsta, 
qualunque sia 11 suo livello 
dl reddito. 

Prendiamo, per esemplo 
I'URSS. In primo luogo si 
deve dire che I'URSS da 
Paese arretrato e dlvenuto 
Paese svlluppato contando 
escluslvamente sulle proprio 
forze, con una eccezionale 
tensione rivoluzionaria, sacri-
fici immensi. una fatica esal-
tante ma anche aspra. Tra 
le sue font! dl accumulazio-
ne non vl e mai stata la 
• rapinaa dl Paesi del terzo 
mondo. E questo e gia un 
dato che stablUsce una dif-
ferenza di fondo tra lo svi-
luppo di una socleta socla
llsta e quello delle socleta 
capitaiistiche. e quindi una 
differenza nei rapport! delle 
une e delle altre con 1 Pae
si sottosviluppati. 

In secondo luogo, venendo 
all'oggi. il sistema economl-
co sovietico non ha bisogno 
per espandersl dl crearsl 
mercatl esteml subalterni. 
di esportare capitali, dl par
tecipare a quel decisive 
aspetto del meccanismo im-
periallsta che. per sempltfl-
care, chlameremo 1 grand! 
trusts intemazionali. Inpii i . 
nel caso spedfico. 1TJRSS 
non ha neanche assoluta ne-
cessita delle materie prime 
di cut e ricco il terzo mon
do. Per cul: I'esportazione 
dl ben! dl consumo nei Pae
si sottosviluppati porta ad 
una contrazione del consu
mo intemo, quella dei ben! 
di produzlone ad una sottra. 
zione al process! dl accumu-
lazione, mentre i prodottl 
che acqulsta non le sono 
vitaU. Ecco una second* dlf-
rerenza dl qualita. Anche se, 
owiainente. al fine dl spe-
dalizzare la produzlone, la 
URSS e interessata a svilup-
pare gU scarab! Intemazio
nali. aulle basl di redproca 
COTITCTIKIAZSU 

Rlassumendo potremmo 
dire che mentre i rapporti 
tra Paesi sottosviluppati e 
capitalistic! hanno — anche 
oegli ulUml died anni — 

blema del sottosviluppo 
e puramente economlcc 

Ridurre la toluzlone del problema della fama nel mondo a una templice pratlca di carita non aignlfica 
•olo volar dagradara chi ricava gli aiuti, ma comporta anxitutto dagradaziona par chi II fa. 

un saldo attivo per questl 
ultimi, quell! tra sottosvi
luppati e soclallstl registra-
no invece per quest! ultimi 
un passivo netto. Per quelll 
capitallstici sono rapporti 
fondati sul profltto, per 
quelll soclallstl sulla soli-
darleta. Dl qui del resto il 
fatto che: 1 Paesi soclallstl 
concedono prestiti a lungo 
termlne a un Interesse bas-
aissimo, rlmborsabili In pro
dottl. fanno accordi a lungo 
termlne, con prezzi stabili. 
Indlpendentl dalle variazloru 
del mercato intemazionale e 
spesso piti altl del corso 

mondiale, si battono a ftan-
co del « 77 » per gli accordi 
sul prezzo delle materie pri
me ecc. Le clfre sono la 
a mostrarlo. 

Ci sono debolezze, error! 
ecc? Certo, ma essl awen-
gono all'lnterno, lo ripetla-
mo, dl una differenza di 
qualita che non consente nel 
modo piu assoluto dl collo-
care nel cnord ricco • quel-

. li che 11 nostro lettore chla-
ma «1 Paesi soclallstl indu-
strlallzzatl». Lung! dal par
tecipare alia raplna del 
• nord ricco a, tutto 11 loro 
aluto e rivolto a sottrarre 

I Paesi sottosviluppati dalla 
morsa del sottosviluppo. 

Detto questo, un problema 
tuttavia rimane. La frase del 
mlo articolo che 11 lettoro 
clta e del President© alge-
rlno Boumedlenne, ed indl-
ca una drammatica paura: 
se la degradazlone contlnua, 
se 1 probleml primordial! 
come la fame restano lrrl-
Boltl, non si arrivera ad una 
esploslone dl collera esaspe-
rata, che colnvolgeri indl-
scriminatamente tutto 11 
«nord»? La risposta a que
sto interrogativo rislede nel
la constatazione che 11 pro. 

jo non 
e puramente economlco. ma 
e anche soclale e politico, 
e lnveste Tantagonismo cen-
trale della nostra epoca: la 
lotta contro I'imperialismo 
per lmporre un tipo dl rap 
portl e relazionl (anche eca 
nomiche) diversi. 

Per quanto vasto e soil-
dale possa essere l'aluto (o 
non si pub sempre chledere 
al Paesi socialist! plu dl 
quanto possano dare f), esso 
non e sufficients: la spirals 
del sottosviluppo ssira spez-
zata solo lntaccando 11 mec
canismo lmperialista, modi-
flcando 1 termini di scam-
bio, liquldando l'attuale di
visione del lavoro. E questo 
fe un compito che non pub 
essere affidato, o scarlcato, 
6Ul Paesi soclallstl. Esso rl-
chiede un impegno della 
classe operaia del Paesi ca
pitallstici perche vl sia qui 
una polltlca dlversa verso 
11 «terzo mondo ». Al Paesi 
soclallstl pone 11 problema 
nuovo, e dl estrema com-

filessita, dl una divisione del 
avoro all'lnterno del siste

ma soclallsta e, su scala 
mondiale. con quelle econo-
mle del Paesi sottosviluppa
ti che rifiutano una via dl 
sviluppo capitalistica. E chie
de, lnfine, qualcosa agll 
stessl Paesi sottosviluppati: 
una lotta decLsa delle forze 
rivoluzlonarle e progresslste, 
la present!, per i'accesso ad 
una reale indipendenza eco-
nomlca e polltlca, con la 11-
quldazione di tutte le forme 
di domlnlo lmperialista. I) 
popolo del nord-est del Bra-
slle, per cltare un esemplo 
tra i piii drammatlcl, non 
uscira mat dalla stretta dellB 
fame, per quantl aiuti si pos
sano ricevere, finche il Pae
se sara governato da oligar
chic che fondono 1 loro prl-
vllegl con gli interessi del-
I'imperialismo, che e all'orl-
glne della fame. 

La battaglla com'e evlden. 
te non e tra Paesi ricchi e 
Paesi poveri: e tra imperia
lismo e forze antlmperlall-
ste. 

ROMANO LEDDA 

DOPO WHO NOW VALE LAPEHA Dl MPOM L'USO DELLA DESm 

E vero che i bambini 
mancini, se corretti 
possono balbettare? 

Esistono in proposito teorie fondate sulla localizzazione dei centri del linguaggio 
nel cervello, quantunque oggi sembrino prevalere su di esse quelle che ritengono 
che la balbuzie non sia espressione di alterazioni anatomiche ma di disturbi emotivi 

Sono la mamma di un bam
bino di un anno a mezzo a ml 
tono accorta cho d«v'e**ar» 
mancino, nonottanto cho no io 
n* mio marito lo tiamo. Infat-
li quando mangia • qwando glo-
ca prendo tutto con la man* 
ilnittra. 

lo non erodo cho qwasto ila 
on grand* mala; paro par la 
tcwola a par acrhrora panto cho 
•ia magi to ettra la mano do-
ttra a vorral faro qvalcha COM 
par corraggarlo. 

Sanoncha vnm mla conoicon 
lo ml I M datto cho I bambini 
• I quail «l w o l * Impadlr* dl 
•crivor* con la man* cho ecal-
pono loro, dope dlvontano bol-
buzianti. f o * aaaaro vara qoo-
tta COM? 

MARILENA RABBIANO 
(Gonova) 

' Occorre per prima cosa di
re che il problema del man-
cinismo e stato per lungo 
tempo considerato hi termi
ni morall e magid, che non 
hanno nulla a che fare con 
una valutaxlane sdentiflca 
della realta: si • doe iden-
tiflcata la destra con il be
ne, 11 glusto, 11 divino, e la 
sinistra con 11 malvagio, il 
disonesto, 11 demoniaco. Que
sta concezione delle due me
tis del corpo ha lasdato 
chlarl segnl dl se nel lin
guaggio: si parla dl una 
espressione sinistra, dl un ti
ro manctno, di un compor-
tamento maldestro ed e sta
to osservato che mentre in 
tutte le llngue lndc-europee 
Ia parola destra deriva da 
un*unica radice (« deks >), le 
parole per designare la sini
stra variano da luogo a luo
go • da epoca a epoca. qua
si ae ne temessero gli bv 
flussi nodvi. Ha certo glo-
cato un ruolo importante nel 
determlnare questa attltudl-
ne 11 fatto che la stragrande 

maggioranza degli uomini sia 
dest rimane e che la percen-
tuale dei mancini non supe-
rl 11 5-8 per cento della po-
polazione totale, talche in 
epoca presdentihea i man
cini, proprio per la loro ra
rita, dovevano apparire ano-
mali e sospettl. 

Occorre aggiungere che In 
passato alcun! sclenzlati d 
hanno messo del loro per 
rafforzare l'ldea che 11 man-
dnlsmo fosse In qualche mo
do sinonimo dl anormalita. 
Cosl 11 nostro Lombroso, al
ia fine del secolo scorso, af-
fermb che 11 mandnlsmo 
prevale fra i criminal!, gli 
epilettld etc. e ne dedusse 
che esso e espressione dl de-
generazlone. Benche questa 
interpretazione non raccolga 
oggi alcun credlto e tndlchl 
quanto 11 c positlvlsta a Lom
broso fosse ancora prlglonle-
ro delle credenze maglche, 
contro cul fieramente com-
batteva, pure essa si fonda 
In parte su datl reall. 

Mancini patologiei 

e mancini naturali 

In effettl si danno due 
tlpi dl mandnlsmo: patolo-
gico e normale. II primo 
consegue a lesion!, che nella 
vita intra-uterma o subito 
dopo la nasdta colpiscono lo 
emlsfero cerebrale sinlstro: 
poiche la meta sinistra del 
cervello comanda 1 movi-
menu della meta destra del 
corpo (cosl come la meta 
destra del cervello comanda 
la meta sinistra del corpo), 
1 soggettl con danno dello 
emlsfero stnlstro avranno sin 
dall'inlzlo una mlnore abili-
ta ad utilizzare la mano de
stra e si serviranno perclb 
preferenzialmente della ma

no sinistra. La stessa lesio-
ne tendera anche a provoca-
re crisi epilettiche ed ecco 
quindi spiegata la maggior 
frequenza con cul In questa 
categoria di soggettl il man-
clnismo si assoda ad epl-
lessia. Quanto alia crimina-
Uta, possiamo tranquillamen. 
te affermare che essa non 
e'entra per nulla. 

Del tutto dlverso 11 discor-
so per 11 roancinismo nor
male, o naturale, come e an
che chlamato. Esso ha pro-
babllmente una base eredl-
taria (non pert) cosl evlden-
te da presuppore di neces-
sita il mancinismo anche 
nei genitori) e non si ac-
conipagna ad alcun'altra ano-
malia. LMnica pecullarita dl 
rilievo e che mentre nel 98 
per cento del destrimanl 1 
centri nervosL che sovraln-
tendono al linguaggio, sono 
localizzatl neU'emlsfero sinl
stro, essl si trovano In dr-
ca meta del mancini a sini
stra e nell'altra meta a de
stra. 

Questa assodazione fra 
emlsfero govemante la de-
strezza manuale ed emlsfe
ro govemante 11 linguaggio 
ha probabilmente fomito lo 
spunto alia teoria, secondo 
la quale vl sarebbe una cer
ta connessione fra 11 mand
nlsmo e la balbuzie. Essa 
sembra suffragata da alcune 
statlstiche che dimostrereb-
bero esservl nel balbuzienti 
una percentuale dl destrima
nl inferiore a quella che si 
trova fra la popolazione nor
male. Ma bisogna andard 
cautl, anche perche oggi e 
sempre maggiore il numero 
degli studiosl 1 quali riten
gono che la balbuzie non sia 
tanto espressione di una al-
terazione dei meccanismi 
anatomid cerebral! (come e, 
ad esemplo. l'afasia), quan
to espressione dl disturbi 
emotivi, dl natura psicologi
ca, che poco harmo a che 
fare col mandnlsmo. In que
sta luce va veroslmilmenU 
conslderata la teoria secon

do cul 1'educazione forzata 
della mano destra potrebbe 
provocare nei mancini l'in-
sorgere della balbuzie, teo
ria che e stata effettivamen-
te sostenuta da qualche au-
tore amerlcano, ma che go-
de oggi di scarso credlto. E* 
possiblle che in qualche caso 
la repressione del mandnl
smo, specie se imposta con 
durezza, generi nel bambino 
predisposto dei conflltti e-
motlvi, 1 quali danno luogo, 
a loro volta, al sintomo bal
buzie. Ma se si usa un mini-
mo dl accortezza pedagogl-
ca non vl e nulla da temere. 

Come debbono 

senvere i mancini 

Resta 11 problema se val-
ga la pena dlmporre ad un 
mancino di usare la destra. 
Questo e stato slnora 1'at-
tegglamento seguito nei Pae
si latinl ed ha dalla sua una 
txnica gJusUflcazione. quella 
che le scritture ocddentali 
(contrariamente ad esemplo. 
airebraica) procedono da si
nistra a destra e sono quin
di eseguite meno bene dal
la mano sinistra. Usando que
sta, infatti, si tende a co-
prire le lettere gla scritte 
e si e cosuettl a eseguire 
movimenti dall'esterno alio 
intemo, che sono meno ar-
moniosl di quelll daU'inter-
no all'estemo. 

In pratlca se II bambino 
e un manctno completo. si 
pub benisslmo permettergll 
dl usare la sinistra anche per 
la scrittura. purcbe si abbla 
cura d'insegnargli a lmpu-
gnare la penna ad una cer
ta dhtanza dal pennmo • 
si tenga presente che n suo 
apprendimento graflco rlchlav 
dera piii tempo dl quello 
del bambini destrimanl. 

ENNIO DC RENZI 

II caso di Catanzaro rompe il silenzio 

su uno scandalo piu generate 

100.000 spastici 

ma Tassistenza 
e solo per 6000 
76 centri di rleducazione. fondati da privati e in 
difficolta per il mancato pagamento delle rette da 
parte della Saniti • Distinguere tra gli specula-
tori e chi copre con la propria attivita i vuoti la-
sciati dallo Stato • Intervista con il prof. Mala-

guzzi Valeri, presidente dell'AIAS 

L J 

A Catanzaro prosegue I'in-
chiesta per il < caso > dei ven-
ti ragazzi spa&lici trovati nel
la casa di cura S. Orsola in 
vergognoso stato di denulrizio 
ne e di abbandono. 11 procu
rator della Repubblica, dot-
tor Cinque, lia interrogato i 
due funzionari della squadra 
mobile che domenica entraro-
no nella clinica, Jotografando 
i bambini. Oggi i' rapporto del
la questura, corredato da que
stl impressionanti documentl, 
dovrebbe gia essere sul tavolo 
del magxstrato. 

L'ispettore del ministero 
della Samta, doit. Massimo 
Balzar, ha intanto concluso 
Vinchiesta amministrativa ed 
& rienlrato a Roma. Egli ha 
visitato per due volte la cli
nica S. Orsola e ha anche 
ispezionato il reparlo spastici 
dell'ospedale civile di Vibo 
Valenlia. Parlando con i gior-
nalisti, ha affermato che la 
casa di cura e* una delle peg 
giori da lui mai viste. II Gt'an 
nini. padrone della clinica, non 
6 stato ancora ascoltato dagli 
inquhenli che hanno procedu 
to invece negli altri interro 
gatori. 

Lo scandalo di Catanzaro 
non deve perd gettare il di 
scredito su enti e persone che 
a Jorza di impegno, serietd e 
sacrifici, cercano di ajfrire a-
gli spastici Vassistenza scienli-
fica necessaria. Deve piutto 
sto servire — in un Paese do
ve troppo spesso sollanto uno 
scandalo riesce a muovere ac-
que stagnanti — ad ajfrontare 
la questione globalmente e a 
definire il ruolo dello Stato. 
In Italia gli spastici sono 100 
mila, dei quali circa 6.000 rl-
cevono cure adeguate in al-
cuni reparti delle cliniche unl-
versitarie e nei 76 centri che 
sono stati creati da enti pri
vati. Sono centri convenziona-
ti con il Ministero della Sanl-
td, che provvede esclusiva-
mente a pagarc le rette: 1100 
lire al giorno per la terapia 
ambulatoriale. 1700 per il se-
minternato (fino alle 4 del po-
meriggio). circa 3000 lire per 
il ricovero. Le cifre sono irri-
sorie, se con esse si devono 
anche retribuire i neurologi. 
gli psicologi. gli ortopedici, le 
assistenti sociali, le maestre e 
le terapiste esperte nei vari 
settori di rieducazione e se si 
deve provvedere all'attrezzatu-
ra speciale. E' cosl che U con
tributo dello Stato arriva a 
coprire il 50 per cento delle 
spese: il resto, per non chiu-
dere i cenfri nei quali e* sem
pre lunga la lista d'attesa. vie-
ne coperto dall'aiuto volonta-
rio di privati cittadini che si 
interessano al problema. Ma 
c'i di piu. In tutto il 1967 il 
ministero della Sanitd non ha 
pagato una lira ed ha accumu-
lato un debito di I miliardo e 
700 milioni. Attualmente, cd 
(ma i fermo) alia Camera un 
progetto del governo per for-
nire finalmente i fondi agli en
ti, che intanto non sanno come 
sostenere gestioni cosi dram-
maticamente in passivo. 

L'AIAS (Associazione Italia-
na Assistenza agli Spastici) ha 
oggi in funzione circa 40 centri 
sui 76 esistenti: aspetta dal 1. 
gennaio i 400 milioni che il 
Ministero le deve per il 1967 e 
anche altri 16 milioni del 1966. 
£ ' tin organismo che ha una 
preistoria e una storia: nel-
VaprUe del '54 nacque a Ro
ma. per iniziativa di alcuni 
genitori di bimbi spastici. una 
scuola speciale con died a-
lunni. Dopo la promulgazione. 
sempre nel '54, della legge per 
Vassistenza at bambini poveri 
e recuperabili, alia scuola si 
aggiunsero via via i centri, e 
un'attivita contmua per Vag-
giornamento scientijtco. 

Presidente dell'AIAS & il pro
fessor Orazio Malaguzzi Vale
ri. direttore dell'istituto di pue-
ncoltura all'Universua di Ro
ma,- al quale abbiamo potto 
una serie di domande. Che co
sa significa « spastico*. in-
nanzitutto. E" una creatura che 
subisce le conseguenze di dan-
ni ai centri nercosi, i quali 
quindi non hanno p*u la ton 
funzione fisuAogica. lie deri
va a volte un'enorme difficol
ta di alcuni movimenti, a vol
te rimpouibih'td di coordinar-
li o di mantenerli fissi (quin
di tremori, sbandamenti). a 
volte difficolta di esprimere la 
parola. Questi darmi vengono 
pwvocati raramente prima 
della nasdta. piu spesso al mo
mento deUa nasdta. Una delle 
cause frequenti & dovula al
ia malatlia emolitica del neo
nate, che avviene per I'incom-
patibilita tra madre e figho: 
V. fattore KH. Altre cause fre
quenti insorgono durante il 
parto: emonagia. asfbsia ecc. 

Per il fattore RH la scienza 

oggi & in grado di salvare it 
bambino dalla morte e anche 
dalle conseguenze spastiche 
con una totale sostituzione del 
sangue. E' qui che intervicne 
il discorso sulla prevennone 
— dice il prof. Malaguzzi -
comemporaneamente a quello 
sull'organizzazione ospedaliera 
e sulla collabnrazione ostetri-
co pediatrica, proprio per ri
durre al minimo i casi di bam
bini < danneggiati * sul na-
scerc, 

Si apre poi il discorso sulla 
rieducazione. II professor Ma
laguzzi sostlene che maltl ra
gazzi possono rrcuperarr qua 
si al cento per cento: c'd h\ 
sogno di cure lunghissimc, con 
personate altamente specialit 
zato e quindi con larghi mez 
zi a disposizione. Si deve co 
minciare il piii presto possi
blle. anche a sei mesi di eta 
del bambino 

La signora Serra e la \ignn 
ra Giordano, che hannn fonda 
to Vassociazione. meltono poi 
I'accento sulla necessitA di 
scunle per questi ragazzi (at 
tualmente esistono alcune clns 
si speciali della media) e pot 
del pionn inserimrnfo nel mnn 
do del lavoro 

Gli spastici non sono insorn 
ma dei malati: subiscono le 
conseguenze di una mnlattia 
e possono in gran parte supe-
rarle. Ma perchd questa ve-
rita scientijica diventi realta 
per centomila esseri timoni oc 
corre che lo Stato si occupi 
di loro in un altro modo. Lo 
Stato non pud piii agire in 
termini di carita ni demanda-
re ai privati il compito di sal 
vare dalla morte civile tanti 
cittadini. 

Ad un bimbo 

di tre anni 

Ostetrica 
grave dopo 

aver praticato 
la respirazione 
bocca a bocca 

BERGAMO. 25. 
Vittima deU'abnegazione e del-

1'affetto verso un bambino, una 
ostetrica di Villa d'Alme e ri-
coverata in gravissime condizio-
ni in una clinica di Bergamo 
dopo avere praticato una respi
razione * bocca a bocca» al 
piccolo affetto da un terribile 
male. 

La donna, ne e stata conta-
giata. Protagonists del dram-
matico e toccante episodio £ 
1'ostetrica Egle Bendotti di 43 
anni. La settimana scorsa. la 
donna aveva praticato la respi 
razione < bocca a bocca» al 
bambino Gianni Stefano Volpo-
ni di 3 anni che conosce fin dal 
la nascita e che aveva trovato 
privo di conoscenza. II tentativo 
di salvataggio in extremis fu 
per5 vano e. dopo qualche ora. 
il picco!o mori. So'.tanfo nei 
giomi successivl fu accertato 
che il decesso era stato causato 
da meningite cerebro spinale. 
A sua volta. giomi fa. la Ben 
dotti \-enne colta dai priml sin-
tomi dello stesso male e rico-
verata in ospedale La settima
na scorsa 1'ostetrica fu informa-
ta che Gianni Stefano era gra 
vemente ammalato. Si reco im-
mediatamente nell'abitazione del 
piccolo e lo trovo in stato di 
incoscienza. N'on esitd. allora. 
a tentare di riartimarlo nel mo
do che abbiamo detto 

Dagli esami recentemente ese-
guiti e risultato che ora mehe 
la Bendotti e affetta da me 
ning.te cerebrosprnale. 

Misferiosa 
infossicazioM 
in Colombia: 

70 morti 
BOGOTA* 25. 

Settanta persone sono morte 
awelenate a Chiquinquira. 140 
chilometri a nord-est di Bogota. 
lo seguito ad un'intossicazione 
collettiva le cm cause non so
no state ancora accertate. Se 
condo il sindaco della ritta oltre 
900 persone sono state ricove-
rate neU'ospedale locale per lo 
stesso motivo Tuttavia. poiche 
ro5pedale non possiede un equi-
paggjamento necessario a fron-
teggjare questo straordinario 
afflusso di malati. sono stati 
lanciati appelM per urgent! soc-
corsi. 

D sindaco ha preclsato che 
non si sa ancora se l'intowl-
cazione sia stata provocate 4kl 
pane o dall'i 
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