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La tragedia dei subnormali: una vergogna della societa italiana 

II «contesto» 
della rassegnazione 
Una lettera di Emanuele Macaluso • «L'ultima ope
ra dello scrittore siciliano ha un suo preciso signifi-
cafo ideologico-polifico, senza considerare il quale 
da nessun punfo di vista essa puo essere compresa» 

Sul llbro dl Leonardo Scla-
scta « II contesto •, recensito 

dal nostro crltico letterarlo 
Mlchele Rago II 15 dlcem-
bre, il 6 apnrto su queste 
colonne un dibattlto. VI nan-
no preso parte Napoleone 

ColaJannI con un articolo 
pubbllcato II 26 gennalo e 
Renato Guttuso con una let
tera pubbllcata II 1° feb-
bralo. II dibattlto prosegue 
con questa lettera dl Ema
nuele Macaluso. 

Caro Direttore, 
la lettera di Renato Gut

tuso a proposito dell'artico-
lo di Napoleone Colajanni 
su « II Contesto » ha il me-
rito di porre in rilievo la 
esigenza di una piu attiva e 
combattiva presenza del par-
tito nella battaglia ciiltura-
le — presenza ehe non puo 
che essere profondamente 
nuova nel metodo e nelle 
linee di espressione, pur 
raccogliendo la eredita dav-
vero cospicua delle lotte che 
gli intellettuali comunisti 
hanno aflrontato nella tor-
menta della guerra fredda 
e dell'oflensiva oscurantista 
— e di osservare come, di 
fronte alia parabola di Scia-
scia, emerga in tutto il suo 
rilievo la carenza di un au-
tentico confronto, di una ve
ra discussione sugli aspetti 
letterari e ideologici dell'o-
pera dello scrittore sicilia
no. (Si tratta di aspetti che, 
evidentemente, dei marxisti 
non possono concepire come 
astrattamente e idealistica-
mente separabili, anche se, 
contro ogni rischio di invo-
luzione dogmatica della eri-
tica militante, devono saper-
li distinguere). 

Con la sua lettera Guttuso 
ha quindi indicato la neces
sity di integrare il discorso 
che aveva svolto suM'Unita 
Michele Rago, il quale, in 
effetti, aveva sorvolato sul 
fatto che l'ultima opera del
lo scrittore siciliano ha un 
suo preciso significato ideo* 
logico-politico, senza consi
derare il quale da nessun 
punto di vista essa puo es
sere davvero compresa e 
giudicata. 

Dove invece ' credo che 
Guttuso abbia torto e in quel-
la parte della sua lettera — 
cne si presenta come la par
te principale e centrale — 
nella quale egli contesta 
con fastidio, e in maniera 
radicale, lo schietto giudizio 
che Napoleone Colajanni, 
nel suo intervento in questo 
dibattito, aveva espresso sul 
libro di Sciascia, con un pre-
valente riferimento al suo 
significato ideologico-politi-
co. Guttuso e apparso irri-
tato del fatto che Colajanni 
abbia definito < banale » la 
test del racconto, e ha ri-
cordato a Colajanni e a tut-
ti noi che Sciascia non e 
scrittore banale. Non credo 
che Colajanni — che ha del 
resto ricordato con ammira-
zione e rispetto vari libri di 
Sciascia — pensi che la ricca 
produzione dello scrittore 
siciliano sia contrassegnata 
da banalita. Egli ha solo det-
to, ed anch'io sono d'accor-
do con lui, che l'intero rac
conto e condizionato dalla 
tesi, non solo inaccettabile 
ma gratuita che Sciascia ha 
voluto accreditare. Un al-
tro abbaglio nel quale Gut
tuso e caduto e quello della 
pretesa « ostilita > di Cola
janni (e dei comunisti sici
liani in generale?) nei con-
fronti di questo scrittore 
« indipendente » e « critico » 
verso il PCI. La verita e che 
ai giudizi spesso pesanti di 
Sciascia sul PCI e stato sem-
pre risposto con fermezza, 
ma in maniera pacata, con 
toni che derivavano dalla 
profonda stima che avevamo 
(e che non perdiamo mentre 
diamo un giudizio severo sul 
t uo ultimo racconto) per 
l'arte e per l'impegno civi
le, democratico e antifasci-
•ta, di Leonardo Sciascia. 

Preciso — perche, eviden
temente, in polemiche di 
questo gencre ognuno inter
v e n e « a titolo personale » 
— che do invece ragione a 
Guttuso nella sua critica ai 
rilievi di Colajanni sulla 
acarsa o meglio sulla decre-
gcente < sicilianita » dello 
•crittore. Anch'io penso, con 
Guttuso, che negli scritti di 
Sciascia si colga una sicilia
nita che e la radice della 
wniversalita dello scrittore, 
del livello europeo dei suoi 
libri migliori. Resta nondi-
meno giusto osservare che lo 
€ illuminismo > di Sciascia 
Introduce sempre una certa 
•eparazionc tra i suoi eroi 
• gli svolgimenti sociali c 
politici, e che questi uomi-
ni « di tenace concetto > che 
Sciascia ha colto anche nel 
mondo popolare e contadino, 
sono sempre soli e sempre 
sconfitti, secondo una ten-
denza che provicnc dalla sfi-
ducia profonda di questo 
scrittore nei siciliani quasi 
che non vi fosse stato c non 
• i fosse, anche in Sicilia, un 
grande movimento popolare 
^formare uomini coraggiosi 
• coerenti 6 a sostenerne le 

battaglie: una sfiducia, se si 
vuole, siciliana anche essa. 

Non voglio dilungarmi an-
cora sull'opera di Sciascia 
in generale (l'ho fatto, in 
altra sede, discutendo le te
si dello scrittore siciliano 
sulla mafia), ma voglio ag-
giungere qualcosa sul giu
dizio che emerge dal « Con
testo ». L'ultimo racconto di 
Sciascia ha di fatto semina-
to solo scetticismo e sfidu
cia, attraverso una deforma-
zione della realta sociale e 
politica in cui operiamo, ri-
ducendo a un macchinoso 
gioco delle parti lo scontro 
politico in corso, e ha cosl 
dato oggettivamente una ma-
no — nessuno vuol giudica-
re le intenzioni — al tenta-
tivo di discredilare la poli
tica dei comunisti e della 
sinistra in chiave qualunqui-
sta e antidemocratica, ten-
tativo la cui consistenza ed 
asprezza nemmeno Sciascia, 
crediamo, vorra negare. 

Di fronte al « Contesto » 
qualche compagno ha detto 
che in definitiva Sciascia non 
e un comunista, non e un 
rivoluzionario, per cui non 
c'era da aspettarsi molto di 
diverso (cosl si e espresso 
ad esempio Mario Spinella 
nella sua peraltro acuta re-
censione su Rinascita). Io 
credo che invece sia giusto 
segnalare a chi si ri chi a ma 
alia democrazia e aU'illumi-
nismo, i frutti, antillumini-
sti e antidemocratici, che 
non puo non avere una de-
formazione della realta so
ciale e politica della Sicilia 
e dell'Italia come quella che 
emerge dal « Contesto ». 

Guttuso — che giustamen-
te vuole condurre avanti un 
confronto con Sciascia — di
ce che bisogna considerare 
anche autocriticamente i mo-
venti che hanno spinto lo 
scrittore siciliano a una 
« critica indiscriminata del 
pqtere » e vedere se tra que
sti moventi non vi siano an
che gli errori dei comunisti 
siciliani. In linea generale 
non ci sarebbe niente da ec-
cepire, anche perche in Sici
lia il partito da alcuni an-
ni ha aperto una discussione 
pubblica e schietta sulla sua 
storia, sul suo passato, am-
pliando ed approfondendo 
cosi le basi del suo attuale 
dibattito politico. Ala Scia
scia non e stato affatto ge-
nerico nel dire cosa della 
politica comunista in Sici
lia ha suscitato il suo dis-
senso, non di rado amaro, 
e a volte aspro. L'errore 
per lui sta nella sostanza di 
una strategia, e piu esatta-
mente nella « politica di To
gliatti in Sicilia », cioe, nella 
linea dell'autonomia e nella 
politica delle grandi allean-
ze. II compagno Guttuso non 
fa progredire il confronto 
tra Sciascia e i comunisti 
con una cosl vaga invoca-
zione dell'autocritica e dei 
suoi benefici. Tra Paltro, 
questa invocazione rischia di 
essere ambigua, per via della 
ricorrente, e ormai noiosa 
opera polemica che tende ad 
attaccare quella che, onesta-
mente, Sciascia chiama < la 
politica di Togliatti in Sici
lia », con speculazioni (a 
volte anche prive di qual-
siasi concreto fondamento) 
sul tenia del « milazzismo >. 
Questo non significa (e ri-
peto che in questo senso il 
partito in Sicilia ha saputo 
avviare un autentico lavoro 
di riflessione critica) che nel 
periodo dei govern i di unita 
autonomista non commet-
temmo errori e non rive-
lammo insufficienze e debo-
lezze anche gravi. Non si 
puo pero confondere la cri
tica di questi errori con la 
critica di una strategia, di 
una prospettiva (quella di 
Togliatti) che ci porto a 
prendere una iniziativa tale 
da provocare lacerazioni e 
rotture profonde nel sistema 
di potere che dominava la 
Sicilia, e da recare un duro 
colpo al disegno nazionale 
di carattere mtegralista che 
allora veniva espresso dal-
1'on. Fanfani. 

Senza rifiutare ne a Scia
scia, ne ad altri, un con
fronto serio su tutti gli 
aspetti della loro politica 
— ma respingendo come e 
piu che legittimo le confu-
sioni, le banalita polemiche, 
le false generalizzazioni — i 
comunisti siciliani sottoli-
neano quindi con tutta fran-
chezza che, a loro giudizio, 
al fondo della tesi dell'ulti-
mo racconto di Sciascia c'e 
la sua rassegnazione, c'e una 
stanchezza che non vogliamo 
assolutamente credere sia in-
superabile, ma che oggi 
porta questo scrittore a dire 
con allegoric non cifrate, e 
in un preoccupante distacco 
dalla realta, che nell'Isola da 
lui tanto amata (e non solo 
nell'Isola) non c'e niente al-
tro da fare, in definitiva, che 
starsene, con superiore ed 
amara ironia, dentro « i l 
contesto». 

Emanuele Macaluso 

Un angoscioso problema sociale viene tratfato con criteri e disposizioni di pubblica sicurezza - Nel caos dell'assistenza pubblica e privata proli

ferate migliaia di istituti che fungono da vere e proprie «fabbriche » di emarginazione - Scandali, speculazioni, spreco di denaro in una ridda 

di interessi clientelari che sfuggono ad ogni controllo - Occorre una decisa volonta politica per creare davvero le condizioni del «recupero » 

La percentuale dei bambini subnor
mali recuperati in Italia e di appena 
il 10 per cento, mentre gli istituti di 
ricovero incrementano con una per
centuale molto piu alta il numero dei 
ragazzi disadattati e con serli probleml 

psicologici. II paragone con le altre na-
zioni civili e umiliante. Ovunque ormai 
e riconosciuto che il rapporto societa-
famiglia e fondamentale per un buon 
trattamento e vengono quindi creati 
centri spectalizzati che curano i ragazzi 

senza strapparli al loro ambiente. Nella 
foto: un centro per subnormal!, al 17° 
arrondissement di Parigi. I ragazzi, 
durante II riposo, hanno gli occht pro-
tetti da mascherine: la bimba in primo 
piano non la porta perche e cieca. 

l/accettazione di una crisi cronica e il filo conduttore della politica dei governi 

Tre ministeri 
e una scuola in rovina 

La divisione del lavoro: alia Pubblica Istruzione le circolari, agli Interni il compito di ristabilire 
r«ordine», al Bilancio la funzione di program mare a vuoto — Una riforma per il 1980? 

C'e una certa divisione dei 
compiti nel campo della poli
tica scolastica fra il ministro 
della Pubblica Istruzione e il 
ministro dell'Interno. Misasi 
na il compito di «parlare» 
delle riforme: e, o vuole esse
re, una specie di « profeta di-
sarmato» o che al massimo 
dispone, come unica anna, 
delle circolari. Restivo possie-
de strumenti assai piii effica-
ci, coi quali agisce tempestiva-
mente quando la parte piu de-
mocratica degli insegnanti 
cerca di modificare il suo 
ruolo tradizionale, e contro i 
tentativi degli student! di usa-
re la scuola come luogo per 
fare esperienze politiche, cioe 
per apprendere a gestire il 
proprio ambiente, per stablli-
re un nuovo rapporto con i 
problemi della societa. 

Se c'e questa divisione di 
compiti nel realizzarla, e pur 
vero che la politica scolasti
ca e unitaria; e una politica 
che ha come filo conduttore 
Taccettazione d'uno stato di 
crisi cronica delle strutture 
scolastiche e il rifiuto d'inJer-
venire anche sol tanto per at-
tenuarla. 

Quali scelte? 
S'e parlato per molto tem

po e qua e la qualche grup-
petto parla ancora d'un • di
segno del capitale » consisten-
te nel preparare mutamenti 
radicali che dovrebbero oom-
volgere i contenuti, i metodi, 
le strutture della scuola per 
«catturare» 1'opposizione e 
rendere ristituzione scolasti
ca piu capace di esercitare 
il proprio ruolo di strumento 
per imporre il consenso alia 
ideologia borghese. Nessun 
dubbio che se le classi domi
nant! avessero interesse a rl-
formare la scuola, e la forza 
per attuare la riforma, allora 
il protagonista della vicenda 
scolastica sarebbe il minfe^ro 
della Pubblica Istruzione tns!e-
me coi suoi collaborator! e 
con gli studiosi della prognm-
mazione. II fatto h invece che 
al capitale • non serve una 
scuola riformata e che e ten-
denza costante non solo ita
liana e non solo di oggi quel
la di favorire l'espanslone del
la scolarita nel settore secon-
dario superiore e neH'universI-
ta (salvo bloccarla con le boc-
ciature e con altri mezzi nel 
acttore elementare e medio) 

lasciando al tempo stesso che 
la scuola decada fino al pun-
to di non essere piu in gra-
do di comunicare un sapere 
valido, di proporre ai giovani 
ideali credibili, di preparare 
al lavoro, alia professione, al
ia vita civile. E solo chi si ri-
volta contro questo stato di 
crisi, insegnante o studente, 
viene colpito dalla repressio-
ne, sotto la forma delle misu-
re disciplinari, delle denunce 
e magari degli arresti; men
tre contro il reato di spreco 
di tempo, di energie inteilet-
tuali, di propagazione della 
ignoranza. che si perpetra ogni 
giorno in tutta la scuola non 
interviene nessuna autoriia 
dello Stato. Si interviene im-
mediatamente contro il « rea
to » di partecipazione alle as-
semblee o di protesta quan
do le assemblee sono impedi-
te, contro il « reato » di omes-
sa scrittura burocratica sul re-
gistro. non contro l'apologia di 
fascismo o raggressione squa-
dristica. 

Del resto anche al ministe-
ro del Bilancio e della Pro-
grammazione economica le ro
se non vanno meglio: si redi-
gono i piani con la certezza. 
c'e da credere, che non ver-
ranno mai attuati. La rifor
ma della scuola secondaria su
periore era prevista gia nel 
programma 1966-70 e l'unico 
prowedimento in questo 
campo e stato la nomina del
la commissione di studio pre-
sieduta dall'on. Biasmi. Ora il 
documento preliminare al pro
gramma 1971-75 afferma che 
per attuare un nuovo tipo di 
scuola occorreranno molti an-
ni; si continua a prevedcre 
un'espansione della scolarita 
post obbligatoria (da 1.611.000 
iscritti alia scuola secondaria 
superiore del 1970-71 a 1 mi-
lione 983.000 del 1974-75 a 2 
milioni 77.000 del 1975-76), si 
parla di formazione perma-
nente, di lavoratori studenti, 
di «educazione a distanza »^ 
di educazione per gli adulti, 
di abolizione dell'apprendista-
to, di riorganizzazione della 
istruzione professionale e di 
creazione di un piu ristreT.to 
raccordo tra questa e l'inseri-
mento nel lavoro. Sono tutti 
problemi real!, ma non si di 
ce nulla per quanto riguarda 
la questione declsiva: quali 
scelte economiche si propon-
gono per dare un senso al-
raumento della •coiarita e al

ia modifica delle strutture e-
ducative. 

In realta il problema della 
scuola si pone correttamente 
dando ai discorso sulla rifor
ma scolastica il suo posto nel 
discorso complessivo sulle ri
forme 

In questo quadro si posso
no porre l temi piu specifici, 
come quello degl'indirizzi e 
delle strutture. La commissio
ne Biasini ha concluso i suoi 
lunghi lavori e presentato al 
ministro la proposta di rifor
ma giustificandola con la ne
cessity di dare risposta alle 
esigenze del progresso scienti-
fico - tecnologico e di una 
• vita giovanile piii piena e piu 
libera, fatta, oltre che di stu
dio pianificato, anche di s?a-
ghi culturali, sportivi, ecc.» 
Le finalita sono indicate in 
una * piu profonda unita cui-
turale del Paese, che superi 
l'isolamento. Ie emarginazioni 
e le stratificazioni culturali 
socialmente ereditate », nel'a 
* rimozione degli ostacoli al 
pieno sviluppo della persona
lity di ogni cittadino, attra
verso la integrate attuazione 
del diritto alio studio*, nel
la «formazione di un uomo 
che, per la radicata consape-
volezza democratica ed il sen
so dinamico della liberta, sia 
in grado di dare il suo appor-
to originale alia comune ma-
turazione civile*. A questo 
scopo si propone di realizza-
re « a tappe piu o meno rav-
vicinate nel tempo » una scuo
la secondaria superiore unita
ria a carattere orientativo e 
critico 

Due «ipotesi» 
- La scuola unitaria dovra 
contenere «un'area di espe
rienze culturali - educative co-
muni a tutti » e gruppi di no 
zioni che si qualiflcano sem
pre piu «col procedere del-
l'orientamento v. L'area comu
ne comprendera quattro setto-
ri: linguistico - letterario, an-
tropologico - storico - sociale, 
scientifico - matematico, tec-
nico - operativo. Questa area 
occupera 2/3 del totale del 
primo anno e si ridurra pro-
gressivamente fino a occupa-
re solo 1/3 nel quinto anno. 

Circa il processo dl realiz-
zazlone. la commissione pro
pone due «ipotesi»: la scuola 
onnicomprensiva, nella quale 
aono preaenU tutti 1 tlpl dl 

opzione, e la scuola a pluri-
comprensiva », in cui nei pn-
mi due anni sono presenti 
tutti gli indirizzi e nel trien-
nio solo alcuni, per esempio 
uno linguistico, uno scientifi
co - antropologico. uno tecni-
co - professionale. 

Le ipotesi sono degne di di
scussione, naturalmente, e 
senza dubbio presentano de
menti d'interesse, ma inaccet
tabile e il principio della co 
siddetta sperimentazione, per 
cui, a partire da quando il 
governo avra presentato un 
suo disegno di legge, anzi da 
quando le Camere Tavranno 
approvato. dovrebbero tra-
scorrere da sei a otto anni. Si 
arriverebbe cosl almeno fino 
al 1980. ma certamente piii 
avanti, con una situazione in 
cui una parte delle scuole re-
sterebbero come sono men
tre in un'altra parte si fareb-
bero le sperimentazioni. Una 
situazione del tutto assurda. 
e che non mancherebbe di 
produrre nuove discriminazio-
ni. Pinche esisteranno scuoie 
disuguali, aumentera da par
te della scuola la produzione 
di diseguaglianza, come acca-
de oggi con resistenza di Iicei, 
istituti tecnici, istituti profes-
sionali che continuerebbero a 
esistere per anni con nomi di-
versi. 

Nel campo degli Indirizzi e 
delle strutture. la soluzione 
non puo essere che quella, la 
sola democratica. della scuo
la unitaria, da realizzarsi su-
bito, dal primo anno, senza 
l'alibi della sperimentazione. 
Nel campo della politica ge
nerale si tratta di giustifica-
re una trasformazione - che 
ponga alia propria base un 
nuovo principio educative, 
con 1'esigenza di riqualificare 
la scuola la cui crisi co'.plsce 
prima di tutti e piii grave-
mente i giovani provenienti 
dai ceti popolarl. Ma e una 
giustificazione che deve colle* 
garsi a quel discorso comples
sivo sulla societa senza il qua
le si resta ferrni alle elabora-
zioni pedagogiche. Interessan-
ti anche, ma sostanzialmente 
sterili di fronte ad una cri
si che e un aspetto di una cri
si sociale e culturale piu ge 
nerale. Ancora una volta c!o 
che decide e prima dl tutto 
la scelta politica. 

Giorgio Bini 

Nessuna legge italiana obbli-
ga espressamente lo Stato ad 
assistere i bambini subnormali: 
pare incredibile, ma e la real
ta. L'assistenza ai minori ir-
regolari psichici funziona, per 
cosi dire soltanto alia rovescia: 
quando cioe viene provato « dal
le autorita» che i soggetti (a 
prescindere dalla loro malat-
tia specifica) diventano perico-
losi a se e agli altri, o danno 
scandalo. 

Nel reparto infantile del ma-
nicomio di Cogoleto e stato ri-
coverato, tempo fa. e i gior-
nali ne hanno parlato, un neo
nate) di pochi mesi, con tanto di 
ordinanza della questura che 
lo definiva «pericoloso a se 
stesso»: nella penna per ov-
vie ragioni e restata stavolta la 
dizione «e agli altri », ma sa
rebbe bastato che il bambino 
avesse qualche anno di piu per
che fosse aggiunta. Infatti nel-
lo stesso manicomio e con si-
mili inotivaziom sono rinchiusi 
42 bambini che avrebbero bj-
sogno solo di cure psicopeda-
gogiche. Ma in Liguria un cen
tro psicopedagogico non esiste. 

II neonato di Cogoleto puo 
essere un caso limite, ma ogni 
giorno accade in una grande 
citta come Roma che bambini 
siano espulsi da asili infantili 
perche epilettici o semplicemen-
te caratteriali. La motivazione 
e la solita: «Nelle crisi puo 
farsi male, e poi impressiona 
gli altri... » (pericolo e scanda
lo. cioe). L'assistenza dovuta a 
un bimbo normale viene di col
po a mancare proprio quando 
qualcuno ne avrebbe semmai 
maggior bisogno. In questo ca
so la scuola rinuncia alia sua 
funzione e interviene l'assi
stenza o meglio una sottospe-
cie di beneficenza che e rego-
lata nella sua prima fase dalle 
leggi di pubblica sicurezza. 

II bambino — del resto an
che 1'adulto — handicappato 
non e quindi assistito di per 
se: sono gli altri, i normali. 
che. in un certo senso. vengo
no assicurati contro di lui. Non 
per niente la pratica passa bu-
rocraticamente dal ministero 
della Pubblica Istruzione o del
la Sanita a quello degli Inter
ni. Scatta il meccanismo della 
segregazione contrabbandata co
me assistenza. 

Un'occhiata alle leggi ancor 
oggi valide nel campo dell'as
sistenza e illuminante per ca-
pire il concetto. Nel regio de-
creto del 18 giugno 1931 al ca-
pitolo che elenca le c Disposi
zioni relative alle persone pe-
ricolose per la societa » queste 
persone sono cosi enumerate: 
« malati di niente ». c intossica-
ti ». € mendicanti », « persone 
sospette* (?). «liberati dal 
carcere >, e in massa c i mino
ri degli anni 18 >. 

Nel regolamento che aggior-
no deci anni dopo il testo del 
'31 viene addirittura introdot-
ta la voce: « Inabili al lavoro > 
e via via di aggiornamento in 
aggiornamento la parola < be
neficenza > o « assistenza » rien-
tra sempre nel campo della si
curezza della societa e dello 
Stato allargando le competenze 
man mano che l'efficienza e la 
produttivita del sistema porta-
no ad escludere un numero sem
pre maggiore di individui. 

E' questo, dunque, il punto 
di partenza che occorre sem
pre tener presente per com-
prenderne tutte le conseguen-
ze. in primo luogo la prolifera-
zione degli enti e degli istituti 
che si occupano dell'assistenza 
ai subnormali. II problema in
fatti cosi generalizzato dallo 
Stato ha portato nei fatti per 
reazione ad una miriade di 
iniziative sia pubbliche che pri
vate. sia antiche che moderne 
che polvcrizzano, al contrario. 
gli interventi. in uno spreco in-
controllato di energie e di de
naro. 

La porta 
sbarrata 

Le Province e i Comuni, po-
sti di fronte a necessita che 
non erano contemplate dalle 
leggi. non hanno trovato me
glio che delegare istituti pri-
vati, enti morali con riconosci-
mento giundico. addirittura sin-
gole persone devolvendo ad es-
si parte dei fondi stanziati ap 
punto per l'assistenza. Dalla 
c privatizzazione » deU'assisten-
za lo scandalo degli appalti. il 
pullulare di istituti che «com-
prano > malati e vendono in 
cambio un'area di parcheggio 
dalle caratteristiche spesso al-
lucinanti. Non staremo qui a 
rifar la storia dei piu grossi 
scandali degli ultimi tempi. So
no nomi conosciuti da tutti: 
Grottaf errata, i Celeslini di 
Prato. gli orfanotrofi di Mode-
na. i Pii istituti di Palermo, 
Villa Azzurra a Torino, e si 
potrebbe contmuare. 

Molti scandali sono forse an
cora da scoprire. Una recente 
inchiesta condotta dalla < Scuo
la di perfezionamento per edu-
catori di comunita» del magi-
stero di Roma ha potuto con
durre le sue indagini solo su 
94 istituti dei 139 che nella 
provincia assistono e rieovera-
no i minori. Gli altri 47 hanno 
semplicemente sbarrato la por
ta che non sempre aprono an
che ai controlli ufficiali. 

Non e possibile a questo pun
to fare un discorso specifico 
sui subnormali, a costo di al-
largare troppo il campo. Non 
esistono infatti dati specifici uf-
ficiali del fenomeno assisten-
ziale che li riguarda: un comi-
tato appositamente costituito fa-
tica ancora per smantellare i 
ctop secret* rinchiusi a ri-
guardo negli uffici prefettizi. 
E' giocoforza quindi stabilire 
un paramelro con enti e isti
tuti assistenziali in generale, 
ma vedremo come in definiti
va, il discorso sui subnormali 
veri o falsi occupa un'area con-
siderevole in questo campo. 

C i da notare innanzitutto che 

la stessa dizione delle varie 
categorie di assistiti secondo 
le statistiche e tale da essere 
non solo scientificamente supe-
rata ma da far pensare ad una 
vera «fabbrica» di individui 
emarginati. Gli amministrati 
dalla pubblica assistenza infat
ti si dividono in illegittimi, or-
fani, bambini poveri e abban-
donati, inabili e altre catego
rie, anormali sensoriali, mino-
rati fisici e psichici. vecchi in-
digenti. Analoga e la catalo-
gazione degli istituti di ricove
ro e degli enti e dei centri as
sistenziali. 

Allora cominciamo col dire 
che i centri assistenziali dipen-
denti da enti pubblici sono 5718, 
mentre le istituzioni caritative 
ed assistenziali operanti nella 
sfera della Chiesa cattolica so
no 13 027. Ci sono poi da ag-
giungere 17.476 enti pubblici 
di assistenza sociale che fanno 
salire la cifra ad oltre 3G mila! 
Fino a che punto l'assistenza 
giustifica un numero cosi spro-
positato di enti? Si tenga conto 
che il totale degli assistiti e 
di circa 3 milioni e mezzo (com-
presi gli scritti negli elenchi 
dei poveri) per arrivare alle 
conclusioni che ogni ente as-
siste nemmeno cento individui 
in media. Ci vuol poco a capi-
re che molti, moltissimi di que
sti enti sono inutili e servono 
solo per pompare soldi dallo 
Stato e finiscono per costitui-
re un ottimo trampolino di lan-
cio per carriere politiche. per 
un rastrellamento sistematico di 
voti e di appoggi al livello di 
sottogoverno. 

Ricovero 
generico 

Analogamente perfino una su
perficial conoscenza dello sta
to di cose attuale porta a ri-
conoscere che anche gli isti
tuti di ricovero Funzionano p;u 
come « fabbriche > di ricovera-
ti che come dimore di passag-
gio, il piu rapido possibile, do
ve tutti gli sforzi si concen-
trino per restituire l'individuo 
ad una vita normale. In Ltalia 
sono 5556 di cui 263G pubbtici e 
2920 privati: nell'uno e nell'al-
tro caso i controlli sono di tipo 
burocratico, le prestazioni ge-
neriche. le sovvenzioni statali 
proporzionate piu al numero dei 
ricoverati — che quindi si tende 
a non far scemare — che al li
vello di conduzione. Di questi 
solo 185 (100 a direzione laica, 
85 a direzione religiosa, ma 
quasi tutti di tipo privato) sono 
specifici per i minori subnor
mali gravi ed hanno una capa-
cita di circa 5 mila posti-letto. 

Molti dei subnormali meno 
gravi o dei cosiddetti caratte
riali sono quindi ospitati in luo-
ghi di ricovero generico. Vivo-
no in una promiscuita che da 
sola sarebbe causa del loro di-
sadattamento: bambini poveri, 
lasciati li dalle famiglie che 
non sanno come sistemarli al-
trimenti. giovani < traviati » che 
di pericoloso hanno solo la mi-
seria che li li ha condotti, figli 
di emigrant! cui la piu lieve 
imperfezione fisica o psichica 
ha vietato di varcare le fron-
tiere. La stessa inchiesta con-
dotta dagli studenti di magi-
stero che piu su citavamo ha 
provato che 40 bambini su 100 
ricoverati negli istituti romani 
sono normali e rischiano di di-
ventare disadattati solo per il 
fatto di resta re negli istituti di 
ricovero. Dare la colpa alle 
famiglie che li abbandonano e 
il piu comico degli alibi in un 
sistema che accanto ai 40 mila 
enti di assistenza vorrebbe ve
dere come enti assistenziali an
che migliaia e migliaia di ma-
dri « eroiche » e c sante ». Ma 
come pretendere che un capo-
famiglia, mettiamo disoccupa-
to, possa porsi seriamente e 
con qualche successo il pro
blema deH'inserimento del pro
prio figlio subnormale nel mon
do del lavoro o della scuola? 

Per quel che dicevamo all'ini-
zio. 1'handicappato e valutato 
con criteri soprattutto repres-
sivi: le cause sociali hanno as-
soluta preponderanza (almeno 
il 90 per cento) rispetto a quel
le naturali diagnosticabili sicu-
ramente (cecita, sordita, mon-
golismo, epilessia, paralisi ce
rebrate). C'e poi da aggiungere 
che anche le cause naturali fi
niscono invariabilmente per es
sere accompagnate — appena 
l'individuo sara cosciente della 
collocazione a lui riservata dal
la societa — da cause sociali. 

Facciamo un esempio: solita-
mente — si dice — gli spastici 
presentano un quoziente intel-
lettivo piu basso nel normale. 
Ma mentre la gravita dei fe-
nomeni motori viene valutata 
con obiettivi criteri scientifici. 
il quoziente intellettivo ricadra 
sicuramente nell'area di quei 
test culturali che emarginano 
anche i « falsi disadattati ». Ed 
e, come riscontro, provato, che 
nella misura in cui con tera-
pie adeguate l'handicap fisico 
e superato, parallelamente ri-
sale il livello mentale, proprio 
perche il soggetto riconquista 
un'area sociale che dappnma 
gli e negata. 

La conclusione 6 che gli isti
tuti — sia pubblici che priva
ti — o qualsiasi altra forma 
di segregazione (classi differen-
ziali, speciali ecc.) non solo 
non sono una « cura >, ma di
ventano un ennesimo ostacolo 
al totale recupero per «ogni 
tipo di subnormale». 

Nell'equivoco sono caduti an
che alcuni dirigenti di quelle 
associazioni di famiglie che 
hanno avuto all'inizio il merito 
di porre il problema dei sub
normali in termini drammatici 
di fronte all'opinione pubblica: 
alludiamo all'equivoco di un 
falso ammodernamento della 
situazione attuale, che consi-
ste nel mantenere saldi o ri-
strutturare o centralizzare gli 
enti di assistenza che si pren-
deranno finalmente «seria cu
ra » dei minori diagnosticati 
col crivello di test rigorosissi-
mi come anormali. percepiran-
no sussidi piu ampi e piii pro-
porzionati alia necessita e che. 
in gran parte, finiranno per 
mantenere e anzi potenziare 
con « opportune > sistemaziom 
l'area anormale sulla quale agi-
re. 

E' un tema che ci proponia-
mo di sviluppare ancora: ma 
bisogna anticipare che la vo
lonta politica di capovolgere i 
criteri sui quali si basa l'assi
stenza e il primo e il piu in-
differenziato obiettivo da rag-
giungere per risolvere il pro
blema di « ciascun > subnorma
le. L'istituto deve. per cosi di
re. essere esterno ai malati: 
deve essere 1' « equipe * la piu 
specializzata. la piu differen-
ziata possibile che li segua, li 
curi. li guarisca mentre essi 
continuano a percorrere in un 
ambiente normale il loro cam-
mino di cittadini. nella loro fa-
miglia, nel loro paese. in una 
societa che non li consideri di-
versi per sempre e senza ri-
medio. 
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