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INTERVISTA AD ALFRED SAUVY 

II mondo 
nel f azzoletto 

Un cauto ottimismo sui temi esplosivi della sovrappopolazione, 
una serrata polemica col malthusianesimo «strisciante », un 
invito ad analisi rigorose nelle risposte del demografo francese 

L'OFFENSIVA DELLA LEG A COMUNISTA JUGOSLAV A 

Piccolo, magro, vivace, 
con un colbacco nero cala-
to su una corona di pochi 

' capelli bianchi, arruffati, 
Alfred Sauvy mi guarda con 
i suoi occhi chiari: « Venti-
cinque anni fa, il Giappone 
era moltn pessimista e non 
sapeva come avrebbe potu-
to vivere, mangiare. Oggi 
si ha rimprossione che il 
Giappone vada troppo velo-
ce e la crescita economiea, 
rapidissima, porta al consu-
mo eccessivo dei prodotti 
della natura e all'inquina-
mento. Ma — tengo a sot-
tolinearlo — questi non so-
no problemi di sovrappopo
lazione, ma di civilizzazione 
moderna ». 

Quest'uomo tiene il mon-
do, la sua popolazione, in un 
fazzoletto: Giappone, India, 
Argentina; paesi ricchi e 
paesi poveri; il sottosvilup-
po e la fame; l'occidente 

capitalistico e i suoi sper-
peri. 

Chi e Alfred Sauvy? « Ho 
applicato il metodo della 
vecchiaia e ho dato le dimis-
sioni dalla direzione del mio 
istituto prima dei 65, a 61 
anni. Mi son detto: lascio 
il posto di direttore, ma vo-
glio continuare a lavorare. 
Penso che e quello che de-
ve fare un \ecchio: non oc-
cupare posti direttivi, per
che non ha piu orizzonti 
sufTicienti. Bisogna lasciare 
la conduzione delle cose ad 
uomini piu giovani. E' pe
ro male che un vecchio non 
lavori piu, molto male. Spe-
cialmente per un intellet-
tuale, ma anche per un ope-
raio. Sfortunatamente e'e 
una concezione inumana del-
l'andare in pensione che io 
non condivido e che porta 
ad emarginare i vecchi e a 
toglierli di mezzo. E' inu
mana, anti-economica e an-
ti-biologica ». 

L'esperienza del Giappone 
non si pud esportare 

II « vecchio » Sauvy e un 
demografo illustre. II meto
do della sua vecchiaia e ef-
ficiente e operoso: gia di
rettore dell'Istituto Nazio-
nale per gli Studi Demogra-
fici di Parigi, egli e oggi un 
autorevole collaboratore di 
"Le Monde" e scrittore di 
numerosi libri. L'ultimo ap-
parso in Francia, e intitola-
to < Da Malthus a Mao >, 
sviluppa la tesi secondo la 
quale i paesi socialisti si sa-
rebbero sempre mossi o in 
direzione di un eccessivo 
controllo delle nascite o ver
so una troppo spinta poli-
tica della natalita. Negli ul-
timi giorni, Sauvy ha fatto 
una brevissima apparizione 
a Roma, al congresso « Pro-
cesso alia tecnologia? », or-
ganizzato! presso la sede 
della FAO, e vi ha tenuto 
una brillante e stringata re-
lazione. Ha parlato di evo-
luzione demografica in rap* 
porto alle condizioni uma-
ne, e il suo discorso — sem
pre in chiave anti-economi-
cistica — si e scagliato con-
tro quei modelli di popola
zione, troppo numerici, ri-
duttivi, astratti e pessimisti-
ci, che sono in voga oggi 
specialmente negli Stati 
Uniti 

Allora, professor Sauvy: il 
Giappone. La sua esperien-
za e interessante. Nel 1949, 
anno in cui fu reso legale 
l'aborto, questo paese ave-
va un tasso di natalita fra 
i piu alti nel mondo: 3,5 per 
cento, caduto nel 1957 a 
1,7, e stabilizzato oggi in-
torno a 1,8. In che misura 
e possibile applicare ed e-
stendere ad altri paesi asia-
tici la politica giapponese 
della limitazione delle na
scite? < II Giappone e un 
paese ricco. L'esperienza 
non e per il momento ap-
plicabile ai paesi poveri. 
Quando si e deciso di ri-

durre le nascite, tutti i 
giapponesi sapevano legge-
re e scrivere, avevano una 
certa istruzione. Dunque il 
terreno era gia fertile. D'al-
tronde la natalita aveva gia 
subito un calo prima della 
guerra, ai tempi del Mika
do; e anche nell'epoca di 
maggiore aggressione impe-
rialista i giapponesi aveva
no cominciato a controllare 
le nascite, come gli occiden-
tali. E' quindi probabile che 
anche senza la legge del 
'49 la natalita sarebbe sce-
sa — dopo un primo au-
mento — ai livelli attuali ». 

Eppure — obietto — bi-
sognera che qualcosa avven-
ga nell'area del sottosvilup-
po. Tutti gli studiosi sono 
concordi nel ritenere che 
1'attuale aumento di popola
zione dei paesi poveri — 
ben il 3 per cento annuo 
su scala mondiale — non 
puo continuare indefinita-
mente. Sauvy annuisce: 
€ Certo. E' una questione 
di ritmo. Avere sette o ot
to figli per famiglia non e 
una buona soluzione, nean-
che in un paese che ha mol-
te risorse naturali. Nel 
mondo, pero, le situazioni 
son diverse da paese a pae
se. II problema delllndia 
e completamente differente 
da quello dell'Africa nera, 
dove le popolazioni sono di
sperse e disseminate su un 
vastissimo territorio. In In
dia e nel nuovo stato del 
Bangla Desh la densita di 
popolazione e, invece, estre-
mamente alta. Se il monso-
ne in questi paesi venisse 
a mancare per due anni di 
seguito, come e successo 
nel 1965, il mondo potreb-
be trovarsi di fronte ad una 
crisi. Una crisi che non 
coinvolgerebbe solo J'lndia, 
ma anche le grandi poten-
ze, che non potrebbero di-
sinteressarsi di una carestia 
su scala tanto rilevante ». 

V «angoscia della zattera» 
nella storia degli uomini 

I problemi si pongono 
dunque in maniera disugua-
le. E cosa accade nell'Ame-
rica Iatina? Come mai — 
chiedo a Sauvy — alcuni 
paesi sottosviluppati e po-
co abitati, per esempio la 
Argentina, non conoscono 
forti accrescimenti di popo
lazione? « L'Argentina • — 
mi risponde — «non la 
considero affatto un paese 
sottosviluppato. E' un pae
se semi-sviluppalo. Gli ar-
gentini, poi, si sentono eu-
ropei e non sudamericani, 
e sul piano delle nascite 
hanno acquistato abitudini 
molto vicine alle nostre. E' 
vero: la loro natalita — 
2,4 per cento — e alta, piu 
alta dell'Europa, ma non in 
modo allarmante. La cosa 
cambia se si considera il 
Brasile, che ha il 30 per 
cento di analfabeti e una 
popolazione molto povera. 
La gente vive an cor a nelle 
javelas e la natalita e in 
ascesa rapida c continua. 
Cio vale anche per ii Mes-
sico e il Peru. L'Uruguay 
segue, invece, l'Argentina. 
II Cile, infine, si trova un 
po' a mezza strada». 

Di fronte a questi dati le 
astruse schematizzazioni de-
mografiche - all'americana > 
diventano dei giocattoli di-
vertenti per un momento, 
ma poi subito inutili. Sau
vy' nfiuta di globalizzare i 
problemi e non vede I'evo-
Iuzione della popolazione 
se non in termini stretta 
mente regionali. Nel suo 
fazzoletto il mondo si.sfilac 
cia in centotrenta lembi, 
tanti quanti sono i paesi 
mlla terra. « E come po-

trebbe essere altrimenti? » 
— dice. « Qualunque sia la 
sua poverta, qualunque sia-
no le difficolta del suo po-
polo, nel suo pessimo regi
me politico il Brasile non 
puo porre problemi mondia-
Ii. Mcntre 1'India e 1'Egitto 
potrebbero pome rapida-
mente, da un giorno all'al-
tro, qualora sorgessero dif
ficolta alimentari >. 

II discorso va stringendo-
si inevitabilmente intorno 
ai paesi ricchi. « Rifiuto la 
concezione tradizionale che 
porta molti a dire: la popo
lazione nel mondo aumenta 
troppo velocemente e noi 
stamo attualmcnle tre mi-
liardi e seicento mihoni». 
Sauvy continua con foga: 
« Reagisco a questo modo 
di pensare perche non ab-
biamo un governo mondia
le che possa stahilire quo
te, organizzare spostamenti 
e migrazioni da un paese 
all'altro. Con la nostra men-
talita occidentale crediamo 
che basti dar I'ordine: biso
gna controllare le popola
zioni dei paesi poveri. Co
me se questi dipendessero 
direttamentc da noi, come 
se fossero solto la nostra 
autorita • Persuaderli, allo
ra? Oflrir loro mczzi tecni-
ci? «Si, ceno. E' quanto 
gia fa il population coun
cil. Ma obbligarli, no >. 

II dilemma e antico. 1 
paesi poveri sono sempre 
stati poveri; vivono pove-
ramente sul loro suolo, sen
za consumare le risorse del 
mondo. Mcntre i paesi ric
chi, e in particolare quelli 
dell'occidentc, questc risor
se addirittura le sperpera-

no. Sauvy precisa: « Dal mo
mento che le pagano, essi 
pensano che hanno il diritto 
di consumarle. Questo e un 
problema che meriterebbe 
di essere afTronlato in mo
do profondamente diverso ». 
Poi continua: «Negli ulti-
mi due mesi son comparsi 
in Francia una serie di li
bri, molto pessimisti. Gli 
autori — Tibor Mende, An-
gelopoulos, Beroch — tutti 
di nazionalita differente, 
nessun francese, sono con
cordi nel dire che le re-
sponsabilita dei paesi ricchi 
sono considerevoli. Fin 
quando i ricchi continueran-
no a rimproverare i poveri 
di esser troppo numerosi, 
commetteranno un errore 
non solo nei confronti del 
mondo nel suo insieme, ma 
contro se stessi. E di que
sto finiranno per essere le 
prime vittime. Non ho biso-
gno di dire ai lettori del 
suo giornale che ci vorreb-
be un ordine sociale radi-
calmente diverso, perche si 
possa sperare non dico in 
una diminuzione del progres-
so tecnico — non e questo 
il punto — ma in un orien-
tamento di questo progres-
so che vada in direzione 
dell'uomo ». 

E Malthus, professor Sau
vy; quel malthusianesimo 
strisciante che si ritrova 
oggi in tanti congressi in 
cui si parla di esplosione 
demografica... Cos'e? E* ispi-
rato forse dalla paura — 
dal come manyeremo noi? 
— che hanno i paesi occi
dental! di dover dare qual
cosa ai paesi piu poveri o 
di essere sopraffatti dal lo
ro numero? Sauvy si riscal-
da: < Son le tesi malthu-
siane classiche che si ritro-
vano. Quelle di Malthus 
stesso. E se Marx era con
tro di lui, le ragioni e'era-
no. E* che Malthus non vo-
leva tanto limitare le popo
lazioni in genere, quanto 
limitare quelle povere, per
che esisteva un diritto, una 
legge dei poveri, secondo la 
quale i ricchi dovevano ver-
sare parte dei loro benefi-
ci alle persone indigenti. E 
Malthus voleva sopprimere 
proprio questa legge. Per 
questo propose di limitare 
la natalita dei poveri *. 

Siamo verso la fine. Re-
sta d'obbligo una domanda 
sulla Francia. Sauvy, pron
to, risponde: «Dopo Tab-
bassamemo della natalita di 
cinque anni fa, 1'Europa oc
cidentale aumenta un po' 
meno velocemente dell'l per 
cento. Anche la Francia si 
muove intorno alio 0,7-0,8: 
il che significa che la popo
lazione potra raddoppiare 
solo nel giro di 150-200 an
ni. Niente di inquietante, 
dunque >. \ 

Gli chiedo: se l'indice e 
buono, come mai De Gaul
le, Debre e Pompidou vo-
levano che la Francia rag-
giungesse i cento milioni di 
abitanti? «Lo hanno detto 
senza pensarci molto. Te-
mevano che la natalita si 
abbassasse troppo. I fran-
cesi, invece, continuano ad 
aver bambini: in media due 
figli e mezzo per famiglia. 
E' ragionevole e per il mo
mento non esiste paura ne 
di sovrappopolazione, ne di 
depopolazione. Soltanto, co
me dice il dottor Knock, la 
salute e uno stato precario 
che non preannuncia nien
te di buono...». 

Sauvy sorride, arguto. II 
dottor Knock e un perso-
naggio di una commedia po-
polare francese, che raccon-
ta la storia di un falso me
dico che, arrivato in un 
paesino di provincia, riesce 
a far ammalare tutti gli abi
tanti, fino ad allora sanissi-
mi. Ma lui, cosi poco pessi
mista, I'anti-Kncck per ec-
cellenza, come spiega che 
il problema demografico vie-
ne sovente posto in termi
ni tanto allarmanti? Sauvy 
ricorre ad un'altra storia: 
quella, autentica, del nau-
fragio della nave La Medu-
se. II panico che assali un 
gruppo di passeggeri, sali-
ti su una scialuppa di sal-
vataggio priva di mezzi di 
sostentamento, Ii porto a 
scagliarsi ferocemente 1'uno 
contro I'altro; fino a quan
do, sopraffatti dalla loro au
to aggressivita prima che 
dal mare, perirono tutti 
quanti. 

« Ecco » — dice Sauvy — 
< ci sono sempre state nel
la storia del mondo due an-
gosce: quella della zattera 
della medusa, della sovrap
popolazione e della paura 
di morire di fame; e quel
la del deserto e dello spo-
polamento. A seconda dei 
casi e Tuna o I'altra a pre-
valere. Al momento attuale 
e evidentcmente Vangoscia 
della zattera la piu diffu
sa >. Sauvy sorride ancora. 

Giancarlo Angeloni 

Come spesso accade, la demagogia sciovinista si faceva forte dell'esisfenza di difficolta reali per proporre solu-
zioni impossibili - Il progressivo isolamento delle correnti oltranziste e la lotta fra gli stessi comunisti croati - Ma 
il problema non e soltanto croato, poiche le origini del fenomeno sono presenti anche altrove - Le questioni aperte 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLA 
JUGOSLAVIA, febbraio 

Di dove nasce il nazionali-
smo? Piuttosto che risponder-
mi con concetti general!, uno 
dei piu noti giornallsti della 
televislone dl Zagabrla prefe-
risce rlferirmi le sue concre
te esperienze di titolare dl 
una serie di rubrlche politi-
che. Tempo fa egli condusse 
un sondagglo di oplnione, or-
ganizzato con tutti 1 necessa-
rl requisiti dl oblettlvita, se
condo criteri fissati dall'isti-
tuto di sociologia croato. Di
verse risposte rlvelavano co
me le infatuazioni nazionali 
suscitassero meno entusia-
smo e piu apprensione di 
quanto comunemente si rite-
nesse. L'indicazione piu inte
ressante venne quando fu 
chiesto agll interrogati quali 
fossero a loro parere, 1 piu 
urgent! problem! da rlsolvere. 
Fatte le somme, si vide co 
me la famosa questione del
la distribuzione della valuta 
fra le repubbliche (che era 
diventata la bandiera del na-
zionalismo croato, una specie 
di simbolo dello «sfruttamen-
to» della nazione da parte 
dei centri belgradesi, e che si 
riveld poi un pretesto, perche 
le agitazioni studentesche 
esplosero a Zagabria quando 
il dissldlo stava gia per esse
re risolto) veniva soltanto al 
trediceslmo posto. Al primo 
posto e'era invece il proble
ma della emigrazione; al se
condo quello delle accentuate 
differenze social!. 

A confronto di queste preoc-
cupazioni dominant) 11 nazio-
nalismo si rivela per quel che 
spesso e. un diversivo. La sua 
demagogia puo essere sfron-
tata Uno degli esponenti del 
le nuove tendenze nazionaliste 
croate. che per di piu e pro-
fessore di economla all'univer-
siu^ era arrivato a dire :«Se 
noi potesslmo disporre di tutta 
la valuta che guadagnamo. in 
quattro anni saremmo co
me la Svezia! ». Purtroppo e 
una demagogia che in un pae
se quale la Croazia pud trova-
re un terreno fertile, perche 
la nazione non ha mai avuto 
una esistenza statale autono-
raa e ha dovuto fare 1 conti 
in passato con divers! egemo-
nisml, compreso quello della 
borghesia serba. Non si arrl-
vera magari a credere al mi-
raggio della Svezia. ma si sa-
ra sempre portati a sospetta-
re. di fronte. alle indubbie dif
ficolta economiche, di essere 
defraudati da un'altra nazio
ne. Si comprendono cosl an
che le cautele con cui in Ju
goslavia si e fatto fronte al
le manifestazioni di nazionali-
smo croato. 

Un motore 
dello sviluppo 
«Vi e nel nazionallsmo — 

si diceva ancora nel giugno 
deiranno scorso — in quanto 
affermazione di un popolo e 
delle proprie risorse, anche 
qualcosa di positivo. Dif
ficile 6 scorgere il confine, 
oltre il quale esso degenera 
in sciovinismo, ma il limite 
esiste e va tracciato*. Chi 
ha una qualche dimestichezza 
con la vita politica jugoslava 
sa che dietro ognuno dei gran-

Una via di Belgrade* 

di event! o scontri politici de
gli ultimi anni — si tratti del
la riforma economiea del 1965 
o dell'allontanamento di Ran-
bovic dal ministero degli in-
temi o perfino della grande 
scelta deH'autogestione — il 
problema dei rapport! nazio
nali. esplicitamente evocato o 
no, stava sempre sullo sfondo 
e influenzava seriamente, 
quando non determinava, le 
soluzioni prevalenti. Esso e 
stato quindi anche un moto
re dello sviluppo del paese. 
In questo quadro i croati han
no avuto spesso una funzione 
iraportante. Ma le manifesta
zioni cui si era arrivati negli 
ultimi mesi erano di ben altra 
natura: il famoso limite era 
senza dubbio oltrepassato. 

Al dl la di quel limite si 
profilavano anche tutta la ste-
rilita e il sostanziale inganno 
delle suggestion! nationalist!-
che. Nei circoli oltranzisti del
la Matica di Zagabria, si par-
lava di un esercito croato e di 
uno stato croato all'ONU. Con 
quale prospettiva? La sola che 
restasse aperta era quella del 
distacco dalla Jugoslavia e, 
quindi, della disgregazione 
dello stato federale. cloe quan
to di piu irrazionale potesse 
essere concepito in un mondo 
che vede ovunque intrecciarsi 
piu vast! contatti fra i popoli. 
tanto che si era poi costret-
ti a fameticare qua e la di 
possibili a federazioni danubla-
ne» con PAustria. lTJnghe-
ria o • la Cecoslovaochia. 
Cera gia chi pensava ad uno 
stato croato allargato e propo-

neva uno smembramento del
la vicina repubblica federata 
di Bosnia-Erzegovina col pre
testo che la pure esiste una 
popolazione di origine croata. 
A questo punto non vi e cer
to da sorprendersi se vi e sta-
ta una reazione unitaria da 
parte di tutte le altre repub
bliche jugoslave. 

La riforma 
costituzionale 
Si e dlscusso e ancora si 

discute se di fronte a simili 
manifestazioni. non si e tar-
dato troppo ad intervenire. I 
dirigenti del paese lo negano 
e assicurano di essersi mossi 
al momento giusto. Per quan
to difficile possa essere giu 
dlcare dall'esterno, le loro te
si meritano una attenta con-
slderazione perche hanno una 
loro coerenza. Le mamfesta 
zioni di nazionallsmo in Croa
zia non datano certo da ieri. 
anche se si sono fatte piu 
aggressive e pericolose so 
prattutto negli ultimi mesi. 
In passato esse avevano gia 
suscitato critiche che erano 
state tuttavia scarsamente ap-
poggiate. Occorreva — si ri
sponde — fare i conti con le 
particolarita della storia croa
ta e con la tradizionale diffi-
denza che in Croazia ne de-
rivava verso tutto cI6 che po-
teva assomigliare a una scar-
sa considerazione per le aspi-

razioni nazionali. Era neces-
sario disinnescare il naziona
llsmo. separandolo da quelli 
che potevano essere i suoi 
movent! valid!. Non andava 
insomma dimenticato cl6 che 
diceva Lenin sulla differenza 
fra il nazionallsmo delle na-
zioni che sono state oppresse 
e quello delle nazioni che han
no oppresso. 

L'esempio piii indicativo e 
fornito dagll emendamenti co-
stituzionali, approvati nel lu-
glio scorso che dettero ad 
ognl repubblica jugoslava una 
vastissima autonomia. Gia a 
quelFepoca e'era stato chi ii 
aveva criticati come una con-
cessione eccessiva alle richie-
ste nazionali di alcune repub
bliche (la croata, in partico
lare). In occasione della re-
cente crisi gli stessi critici 
sono tornati a farsi sentire. so-
stenendo che la riforma costi
tuzionale, avendo allentato i 
legami federals, era respon-
sabile di cio che era accadu-
to. Ma queste critiche vengo-
no respinte con fermezza, An
che se la riforma pud avere 
creato alcuni problemi — si 
dice — essa era indispensa-
bile. perche la rivendicazio-
ne di una maggiore autonomia 
ed eguaglianza fra le singole 
repubbliche era di per se giu-
sta; se non fosse stata soddi-
sfatta. allora si che il nazio
nallsmo avrebbe trovato una 
ragione di essere. 

Una volta sgombrato 11 
terreno daU'equivoco. e stato 
piu facile isolare quello che 
era il vero sciovinismo croa

to, in primo luogo dalle al
tre repubbliche jugoslave e 
poi nella stessa Croazia, pro-
vocando una differenziazione 
entro quel confuso movimento, 
cui esso aveva dato luogo. 
A questo punto lo scontro po-
teva essere risolto con rapidi-
ta e in modo relativamente in-
dolore. 

Privati dl ognl loro ragio
nevole fondamento, gli oltran-
zismi nazionalisti apparivano 
per quello che erano: una ten-
denza antisocialista. che por-
tava al primo posto le conce-
zioni borghesi dello Stato e 
dell'omogeneita della nazione 
al di sopra delle classi. in 
questo senso awersa all'auto-
gestione e in ultima analisi 
controrivoluzionaria. 

II confronto 
delle idee 

Erano una risposta profon
damente falsa ai problemi rea
li del paese. Su questa base 
e stato piu facile impegnare 
una battaglia anche fra i co
munisti croati. Gia prima pe
rt non vi era stata fra costo-
ro affatto unanimitiL 

Secondo quanto mi e stato 
raccontato a Zagabria dai pro-
tagonisti, la lotta entro lo 
stesso Comitato centrale della 
Lega dei comunisti croata era 
in corso da diversi mesi: vi 
era cioe un gruppo considere-
vole che rimproverava ai ca-

pi ora dimess! (Tripalo, 8a-
pka-Dapcevic, Pirker) di gio-
care con i gruppi nazionali
sti un gloco pericoloso. illu-
dendosi di poterli controlla
re e manovrare, ma rischian-
do in realta di dlventarne pri-
gionierl. Pu6 darsi che col 
senno del poi queste diver-
genze vengano ora accentua
te: nello spirito autocritico 
del momento parecchl comuni
sti si rimproverano di non 
averle rese piu esplicite a suo 
tempo. Comunque esse esiste-
vano (1 marxistl del gruppo 
di Praxis, pur tante volte cri
ticati per il loro «revisloni-
6mo » le avevano. ad esempio, 
manifestate in un numero spe-
ciale della loro rivista) e so
no la base da cui oggi si in-
tende partire alia riscossa. 
Esse sarebbero per6 iimaste 
paralizzate, se il nazionalismo. 
avesse avuto a sua disposlzlo-
ne. non soltanto vecchi ran
cor! e vecchi pregiudizi. ma 
piu consistent! motivi di ri-
5entimento nazionale. 

Quelli che restano irrisol-
tl invece sono i problem! ve-
rl del paese, cui il nazionall
smo. da solo una espressione 
distorts: problem! dl cui ai e 
parlato altre volte e dl cui 
occorrera parlare ancora. Per 
prim! vanno ricordati quelli 
che emergevano dalla inchie-
sta televisiva del nostro ami-
co di Zagabria: la emigra
zione e le nuove differenzia-
zioni sociali. Ci si e chiesto 
quale fosse la base di classe 
del nuovo nazionalismo. Eb-
bene. essa e proprio qui. Gra-
zie agli stessi meccanismi del 
mercato. tende oggi a crear-
sl uno strato privilegiato di 
tecnocrati. di p'ccoli profit-
tatori, di gente che si arrlc-
chisce piu dl quel che non do-
vrebbe. una specie di bor
ghesia. di nepman (come ve-
nivano chiamati nella Russia 
negli anni « ventl») che si in-
treccia con la piccola borghe
sia di ieri: qui trova alimen-
to il nazionallsmo. 

Tale fenomeno non e pero 
60ltanto croato. E neanche il 
nazionalismo lo e. La preoc-
cupazione delle forze dirigen
ti jugoslave oggi sta proprio 
qui: evitare che i fenomeni 
negativi da combattere siano 
identificat! con qualcosa di 
esclusivamente croato. Per 
una serie di ragioni storiche 
in Croazia essi hanno assun-
to forme piu aggressive e pe
ricolose. Vi e stato perd na
zionalismo anche in Serbia. 
sebbene finora qui lo si sia 
combattuto con piu energia. 
E ve ne e altrove. perche an
che altrove sono le sue radi-
ci. Ovunque esso va respinto. 

Jugoslav! e non soltanto 
croatL sono pure gli altri pro
blemi che il paese ha di fron
te: il divario di sviluppo fra 
le diverse regioni. i cui con-
fini spesso coincldono con 
quelli delle nazioni; la caotica 
espansione economiea degli ul
timi anni; Tinflazione e il de
ficit del commercio estero. 
Ovunque la vita politica ha 
tardato a tenere 11 passo con 
le trasformazioni piu profon-
de che avvenivano nella socie
tal negli ultimi anni lo stesso 
partito comunista ha rivela-
to debolezze. che oggi si pa-
lesano dannose. Queste sono le 
considerazioni da cui si vuole 
che oggi prenda le mosse una 
nuova offensiva in favore del 
socialismo e deH'autogestione. 

Giuseppe Boffa 

IL TRAGICO IHNERARIO DI UN RAGAZZO DI UNDICI ANNI 

UN BAMBINO IN MANICOMIO 
Le difficolta in famiglia e il marchio del « deviante » imposto dalla scuola - Per due anni in un istituto 
per subnormal!, poi il ricovero al Santa Maria della Pieta a Roma, dove il regolamento e di cinquant'anni fa 
«L'irrecuperabile non esiste» afferma il prof. Giordano, esponendo le linee di una vera e moderna assistenza 

II padiglione numero 8 del 
manicomio « Santa Maria del
la Pieta» di Monte Mario, a 
Roma, e la tappa finale di 
un lungo e tormentato itine-
rario per i bambini ai quali 
e stata applicata 1'etichetta 
psichiatnca, Sono i cosiddettl 
subnormal! o insufficient! 
mentali che. rifiutati da tutti. 
hanno avuto come «sistema 
zione • il ricovero coatto. 
- La storia di M.C.. un ra-
gazzo di 11 anni nato in una 
citta di mare del litorale la 
ziale. un brunetto dagli occhi 
vivaci. 

La ccaccia al deviante* 
spesso cominc!a nella scuola: 
MC ne ha fatto la dolorosa 
esperienza Primo di tre figli, 
scontroso ma con un grande 
bisogno di affetto. a casa era 
considera to la « pecora nera » 
Ma anche a scuola era irre 
quieto: la maestra mandava 
spesso a chiamare la madre 
per dirle che non sapeva piu 
cosa fare Tra burrasche. sgri-
date, punizioni il ragazzo tra-
scorse il suo tempo, a casa 
e a scuola. Poi la vlsita di 
uno specialista inviato dal 
Proweditorato. e 1'etichetta 
di « insufficiente mentale ». 

Nella sua citta non eslste-
vano ancora le pur famigera 
te « classi differenzlall». M C. 
venne rinchiu^3 senza tanti 
compliment! in un Istituto 
per subnormal!, a Montecom 
patri. convenzionato con la 
Provincia dl Roma. Dopo due 
ami di permanenza, l'istltuto 
lo «scaric6» con la stessa 
giustificazlone adottata a suo 
tempo dalla scuola: il ragazzo 
disturbava troppo. t a madre 
lo riporM) a casa ma anche 

lei non sapeva che cosa fare. 
Chiese alia Provincia che il 
figlio fosse mandate in un al-
tro istituto. 

Questa volta M C. va a Mon-
tefiascone, ma non resiste che 
pochi mesi: e sempre piu 
chiuso. piii ribelle e violento. 
Lo cacciano di nuovo e di 
nuovo ritoma a casa. II ra
gazzo affronta adesso forse II 
periodo piu bello della sua tra-
gica infanzia. Ne parla con 
grande nostalgia, quando al-
l'ottavo padiglione Incontra 
qualcuno disposto ad ascol-
tarlo e a dimostrargli simpa-
tia. Anche se il padre gli e 
poco vicino. sempre per mare 
a guadagnare il pane, e se la 
madre va fuori a lavorare a 
« mezzo servizio > MC sa co
me passare il tempo. Se ne sta 
tutto il giorno sulla banch!-
na, pesca con la lenza, guar
da le navi che arrivano. che 
scaricano le merci e riparto 
no. E" appartato. silenzioso. 
non da fastidio a nessuno. 
Pin che un giorno la sgridata. 
il litigio violento. il ceffone 
della madre inasprita da tut
to, dalla fatica che fa, dalla 
lontananza del marito. dall'in 
capacita a caplre l'mtroversio-
ne e le difficolta del figlio 
adolescente. II ragazzo non si 
controlla piu. reagisce, colpi-
see la madre. E* la fine della 
coabitazlone in famiglia 

PolcM nessuno lo vuole, 
vlene spedito in manicomio. 
Ha solo 11 anni, ma e come 
se fosse un crimmale. Viene 
consegnato all'ottavo padiglio
ne dl Monte Mario con un 
fogllo firmato da un medico 
complacente che definlsca 11 

ragazzo « pericoloso per s6 e 
per gli altri». 

M.C affronta un altro pe
riodo difficile: anche per i 
bambini valgono i regolamen-
ti del manicomio e al « Santa 
Maria della Pieta* ce n'e an
cora uno vecchio di mezzo se-
colo. Ora e piu tranquillo. si 
e m adattato », ha trovato com-
prensione nei medicl e nelle 
infermiere che lo giudicano 
per quello che e, un povero 
ragazzo abbandonato da tutti. 
• Prequenta persino la terza 
classe della scuola speciale del-
l'istltuto medico pedagogico 
che si trova dentro 11 mani
comio — dice il professor Al
berto Giordano, direttore de: 
servizi di neuropsichiatria in
fantile della Provincia e del-
I'ottavo padiglione. e aggiun 
ge — anche se ci va malvo-
lentieri. Questa scuola e pur 
sempre dentro una pngione. 
Non dovrebbero esistere re-
parti psichiatricl minorill e 
tanto meno scuole in manico
mio, come non dovrebbero esi
stere istituti di ricovero se-
greganti, di nessun tipo». 

In questi ultimi tempi si 
e parlato molto del manico
mio di Monte Mario. Le cro-
nache hanno raccontato di rl-
coverati che si sono suicidatl 
per sottrarsi a questa Infa-
mia: oltre 2 000 malatl ammas-
sati m un tetro casermone 
costruito 50 anni fa per 1.000 
posti, molti costretti a dor-
mire per terra, senza lenzuo-
la, con gabinetti in comune. 
nVergogna nazionale» e sta
to definite 11 c Santa Maria del
la Pieta». E dentro questa 
vergogna la drammatlclta del-
1'otUvo padiglione, dove la eal-

guita del personale non con-
sente alcuna seria cura verso 
bambini che sono circa 60 in 
eta da zero a 13 anni (poi pas-
sano con gli adulti). 

Succede spesso che una ln-
fermiera, che deve fare anche 
le pulizie dei reparti, debba 
coprire due turni consecutivi 
dl 14 ore per mancanza di 
sostituzjoni (le assenze per 
malattia sono altissime). Ac-
cudisce cosl da sola 25 bam
bini molti dei quali. anche se 
grandicelli, hanno bisogno di 
assistenza come se fossero lat-
tanti. Impossibile In queste 
condizioni curare (ci6 richie-
derebbe tra I'altro che le in
fermiere fossero specializzate 
nel trattamento di quei bam
bini). ET impossibile anche as 
solvere le piu elementari fun-
zioni: Iavare, vestire. imbocca-
re. Da qui la «inevitability » dl 
certe situazioni agghiaccianti: 
piccole creature abbandonate 
nelle loro feci, altre legate al 
termosifone per evitare che 
possano farsi del male. 

La stampa benpensante ha 
gridato alio scandalo per que
sti episodi denunciati dopo le 
ispezioni promosse dal cons!-
glieri provinciali comunisti. 
Ma e una stampa che poi fa 
finta di lgnorare che dietro 
11 rifiuto della giunta pro-
vinciale di aumentare 11 per
sonale. dietro il rifiuto di 
qualificarlo e'e l'alibi non me
no ignoblle della impossibili-
ta di recupero per quei bam
bini. Sarebbe denaro e tempo 
sprecato occuparsene. e la mo
rale nascosta in questo atteg-
glamento. Sempre quella 
stampa si scaglia poi contro 
medicl e infermieri quando 

scioperano proprio per otte-
nere condizioni di lavoro tall 
da consentire un'assistenza ve
ra verso 1 ricoverati. 

«L'irrecuperabile non esi
ste — afferma H professor 
Giordano — e solo un termi-
ne burocratico. E" sempre pos
sibile un intervento capace 
di migliorare. sia pure di po
co, anche le condizioni piu di-
sperate di un bambino. E* 
evidente che se manca ognl 
stimolo questi ragazzi non 
potranno sviluppaxe le loro 
facolta mtellettive. saranno 
condannati a vegetare come 
piante >. 

Ce quindi urgenza di mi-
sure concrete per creare al-
I'ottavo padiglione e in tutti 
i reparti del manicomio al-
meno una dimensione piii uma-
na. «Tuttavia il problema va 
affrontato alia radice — affer
ma il prof. Giordano — per 
questo contiamo molto sulla 
unita tra medic! e infermieri 
e sulla collaborazione del fa
miliar] dei ricoverati e delle 
forze sociali e politicbe pro-
gressiste ». 
- H problema del bambini 

con deficit mental! e un pro
blema di prevenzkme e di tu-
tela sanitaria, di intervento pe
dagogico. dl protezione socia

le, non psichiatrico. tiene a sot-
tolineare il prof. Giordano. I 
reparti psichiatricl minorill 
debbono scomparire. «Noi 
proponiamo — egli precisa 
— la creazlone di servizi ester-
n| decentratl. che facciano ca
po ad una equlpe dl cui lo 
psichiatra sia solo uno del 
componentl, accanto alio psl-
cologo, al pedagogista, al me* 
dico generico, aH'aaslstente so

ciale. Chiediamo servizi In-
seriti nel corpo del quartiere 
e collegati alia scuola in cui 
poter mandare tutti 1 bam
bini con minorazioni lievi, 
abolendo le classi differenziali 
che sono Tinizio di una se-
gregazione totale; servizi aper-
ti alia collaborazione delle for
ze sociali del quartieree in 
primo luogo delle famiglie. A 
queste va assicurato un aiu-
to concreto, economico ma so-
prattutto pratico, affinche" 
possano riaccoghere i loro fi
gli e partecipare, in stretta. 
collaborazione con le struttu-
re sanitarie e sociali. con la 
scuola. al difficile comp:to di 
reinserimento del bambino 
nella vita normale ». 

«Anche per i casi piu gra-
vi — conclude il prof. Giorda
no — che richiedono cure 
continue e altamente specia
lizzate, deve poter essere evi-
tata ognl forma di segrega-
zkme in modo da assicurare 
al bambino la possibilita di 
avere durante la giomata mo-
menti dl vita collettiva con i 
bambini normal!, nel gioco e 
negli affetti». 

E' una prospettiva, questa, 
che per merito di alcune am-
ministrazioni piu sensibili al
le moderne esperienze medi-
che e pedagogiche e gia di-
venuta realta. A Perugia, per 
esempio, dove la Provincia na 
da tempo abolito i reparti 
psichiatricl lnfantili creando 
strutture di tipo nuovo nei 
quartieri. Un esempio concre
to di come sia possibile, su
bito, rovesclare 1'attuale siate-
ma, 

Concetto Tostai 
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