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Un liberate di fronte ai probtemi del nostro tempo 

La f igura di Luigi Einaudi 
nella vita politica e sociale 

Eniro all'Universita di Torino nel 1893 - La lettera alia « Critica Sociale » di Turati - II turbolento 1898 - Un giudizio di Piero 
Gobeiii - Parallelo con Gaeiano Salvemini - Gli siudi di storia economics - II seitennaio alia Presidenza della Repubblica 

La inoite di Luigi Einaudi 
i sopruggiuntn improvvisa, 
let i sera, dopo il netto ini-
gl ioramento del le condit ion! 
ill salute dei giurni scorsi. La 
crisi cardiorespiratoriu che 
1(> aveva eoslretto al ricovero 
e i a stata pressoche el iminn-
ta. tanto da indurre i medici 
euranti, professori Frugoni e 
Hozzi, a sospendere il bollet-
tino medico seni le . Poi e su-
bentrata improvvisamente 
una complicazione: un foco-
laio bronco-polmonare. No-
nostante le assidue c u i e dei 
medici non si e riusciti a fer. 
ma re la velocita de l icspiro 
che ha rnggiunto atti piu for-
.ti del battito del polso. * La 
morte o sopraggiuntu ini-
p r o w i s n m e n t e — ha dichin-
ralo il prof. Po/z i . t h e lo 
lia nssistito insieme al prof. 
I i u g o n i — e piii che all'in-
sorgere della malaltin. essa 
i- dovuta alPeta. A H7 anni 
finiti. nesMiu medico puo gio-
\ a i e quando vi sia uno statu 
generale di salute non molto 
suddisfacente .. 

Ai mnnicnlo del l iapasso 
e iai io al cape /7a le di Luigi 
Kinaudi la inoglie donna Ida, 
le clue n u o i e ed il profes
sor Pozzi. Poco dopo e giun-
to alia cl inica anche il figlio. 
editore Cliulio 

La not i / ia della morte del-
I'emincnte statista, appena 
conosciiita, ha provocato vi-
\ a impressione o cordoglio 
negli ambienti poli l ici del la 
capital?. Insieme ad alcune 
personalita piu in vista del la 
vita politica, sono affluiti 
alia cl inica Sanatrix , gior-
nalisti, fotngrafi e cineope-
latori. II Capo de l lo Stato, 
(Ironehj ha fatto pervenire 
ai familiar! le sue piu v ive 
espressioni di cordoglio. II 
p ies idente del Senato Mer-
/ago ta e stato tra i primi ad 
accorrerc: ogg; Passemblea 

di Palazzo Madama conime-
morera, il suo piu autorevole 
m e m b i o , ma non potra so
spendere la seduta a causa 
del le scadenze costituzionali . 
La comiuemorazione ufficia-
le del lo scomparso avverra 
quindi solo nella seduta di 
marled! 7 n o v e m b i e e ver-
ra fatta dallo s t e ^ o piesi
dente del Senato. 

Anche il P ies idente della 
Cameia Leone, at tualmente 
a Los Angeles , ha fatto per
venire m familiari del lo 

scomparso la sua commossa 
espress ione di rimpianto. 

La sa lma e stata visitnta 
in serata da numerose per
sonalita polit iche, fra cui il 
Presidente del Consigl io 
Fanfani, numerosi minislri , 
personalita della politica, 
del la cultura e parlamentari . 

Alia famiglia dcll'illustrc 
Scomparso, alia siynora Ei
naudi e ut figli giungano le 
expression'} del profondo cor
doglio del l 'Unita. 

tano un eterno rimpinnto. . . ». 
Quanto questa diugnosi 

precorra la stessa esper ien-
za dcU'iilUmo dopoguorra, e 
si adutli al ruolo tonulo col-
la stessa fcdcltu e lo stesso 
r impianto negli ull i ini anni 
dal senatore , tlal president?, 
dalla Cassandra delle Predl-
ciie inutili, ognuno puo vo-
dere. Ma, al di la del saroa-
MUO, Gramsei cogliera eogli 
sltitii del carcere il l imi le del 
pension* e iunudiuuo in un 
« ant imarxis ino » che , par-
Uto da una superf ic iale eo-
nosceuza di Marx (si vedn-
no in propositi) le chiose che 
( iramsci fa alle d iscuss ioni 
Ira ('roee ed Kinaudi ) , e vo-
lendo toner fermo conlro il 
prele.so aslralt isnio del « phi . 
.svalore » niarxiano, la « real-
la effettuale economica ». 
non .si accorge di cadere pro-
prio nel peggiore aslralti
snio. Ksso si eouchidc infat-
li col rifiuto di intendere i 
leruiini della dinamica capi-
talist ica, le riigioui di un cer-
lo suo sv i luppo in Italia, la 
ilialettica della lotla di classe. 

Einaudi inentre riceve Iaurra « honoris causa 
J 

in 
si'I on /1' politiche nll'Unlvrrsltii dl Itoma 

Gli studi 

Lo studioso e lo statista 
Tra gli uomini c h e onora-

r o n o l a cultura italiana di 
questo mezzo scco lo vie qua
si nalurale di a s soc ia te il Ho
me di Luigi Kinaudi a quel lo 
• li ( iaetauo Salvemini , di lui 
pressoche coctanco , sia per 
il comuiie campo pol i t ico ed 
ideale in cui i due uomini 
militaroiio nella g iovinezza e 
nella picna mulurita, sia per 
le .singolari analogic che la 
lorn opera presents!: in en-
Iiambi i ca.si una intonsissi-
ma produ/. ione pubbl ic is t ica 
di intervento nolle contese 
pol i t iche e social i s i e unita 
a una particolare attivita di 
caratlere piu .slrettameiite 
sc ien l i l i co e a una streniia 
fcdcltu alia prima formazionc 
intel leltuale; per il professo-
ve p iemonlese c o m e per quel-
lo pugl iese , del rcsto, la tar
da eta non lia mai iuterrotto 
una vita di studio e di lavo-
ro. E* no lo d i e Kinaudi. la-
.sciata raltis.sima oarica di 
primo c i t lad ino della Hepuh-
blica, u l lraol tantenuc prese a 
redigere e a pubblicare re-
g o l a n n e n l e , presso le edi-
zioni del figlio ( init io , le sue 
battagliere Prcdielie imttili. 
inlorrotte le quali ha inizia-
lo a curare la pubbl icaz ione 
in volunii — gia ne sono 
ttscili c inque — delle sue 
Cronuche economichc e po
litiche di un trcntennio (dal 
1X92 al 1922) . 

Lo studente 

ogni pa rail e Ccrto, c o m e 
lo, anche questo va prcso 
nei suoi l imil i sia per la dif-
fcrenza cos i ovi i lenle dei I : I -
latteri (fi»coso e g iacobino 
quel lo ' del meridional i s la 
sromp.irso nel I!)."i7. pacato , 
pill distaeoato, seppure con 
punte non m m o .spinoso. 
• picllo del monarch ico pie-
monlesr che i lo\ t-v;i d i \ cru-
re pres idenle della Itepuh-
Idica italiana l, sia perche la 
personalita di rntrambi c ti-
pira di uomini isolati , anche 
quando d i v e n g o n o cap i scuo-
I.i e organizzalori di gruppi 
i-tiltiirali e pol i l i c i . isolati d.ii 
hneanienl i inconfondibi l i . 

I.uig: Kinnutli naequo il 24 
uiarzo 1871 a ( ^ r r u , nel hel 
mezzo di-lle l-onghc ci ineosi , 
a pochi chi lomotri da quella 
Dogliani a cui . tra i suoi vi-
.yncti. i lovcvn lornare quella 
matlina deH'ostate 1955 c h e 
il treno pres idenzia le per 
ritlthn.i \oIta lo aecompa-
gnava nel v iaggio tin Homa 
t- pochi contadini e amici 
rr.mo ail ossoquiare 1'illnstre 
compaesano . Oell.i sua terra. 
della sua or ig ine — figlio di 
un proprietario agrirolo — 
delle ^ irlu « piemontesi » • Ii 
fermc77.i. di pars imonia . di 
i i d t o del lavoro. di paziente 
resi^ten7a alio traversie del
la vita. fortisMma doveva re-
sl.ire in lni l ' imnronla. 

Ma se r iminagine piu re
ticle deU'ilomo c quella di 
un conservatore a i r a n t i c a , 
con le quali la e i l imili c h e 
il t empo doveva rivelare 
seraprc piu profomlamonte 
in m l . ronv ienc ricorclare 
che l ' iniz iazionc pol i t ica c 

.sociale di Einaudi avv iene 
sot lo il .segno dell'« andata 
al suc ia l i smo » commie a 
tanti g iovani iulel le l lual i 
ncH'iiltimo deconnio del so
colo dcc iu ionono . K' lui. lo 
.studente d ic iaunovouue Lui
gi Kinaudi. matricola della 
facolla di Legge dell'L'niver-
.sita di Tor ino , c h e nel l«S9.'t 
manda alia Crilicu Sociale di 
Turati una lettera per sol le-
ci lare Torganiz /az ione auto-
noiua dogli studenti .sociali-
.',li. li gia in quesla breve 
miss iva ci sono moll i dei l i
neament i fuluri del la sua 
per.soualita, del suo m o d o di 
guai dare gli uomini e di in
tendere un impeguo perso
nate. Kgli csorla il parlito 
alia creazione di c ircol i uni-
versitari « c o m e strumenti di 
.selezione per Irarrc i migl io-
ri g iovani dalla neghittosita 
e (laU'apatia. a cui gli ordi-
naiuenti sco las l ic i e la vacua 
vita univcrsitaria pred i spon-
gouo gli .studenti, per clria-
inarli alia invest igazionc 
scienti l ica del problema so 
cia le . e f a m e degli aposlol i 
c o m i n t i ed armali di pre-
i iso maleriale sc ienl i l i co , 
che por leranno poi nolle .se-
zioni del parl i to . pres id io 
prezioso a ire le iuento opera io 
nella sua diilturna hattaglia ». 

Luigi Kinaudi non ahbrac-
cerii la mil iz ia .socialista, re-
slera tutta la vita un hor-
ghe.se l iberalc. ma tin dalla 
prima giovinezza quell ' inlc-
resse ad « inves l igare il pro
blema soc ia le », quel lo scru-
polo filologico si r iveleran-
uo in lui con un caratlere e 
un peso non indifferenti . 
Laiiroatosi bri l tantemeute in 
( i i i ir i spruden/a e datosi al-
r insegnauiento (raggiungera 
presto la catledra univcrsi
taria al Po l i t ecn ico di Tori
no. dove insegncra economia 
p o l i l i c i e legis lazione inilii-
s tr ia le l . il g io \a l i e professo-
i r si i l ist inguc, poco piu che 
xenlei ine . per la sua a t l i \ i -
ta giornalist ica sulla Stum/ni. 
still.t Iliformtr Sorinle e quin
di Mil Currierc itcllu Sera. 

II 1898 
("elebri resl .mo tull'o^gi 

suoi reportages , del l.V.)7 
l'uno. del 1901 I'altro. su due 
grandi agi lazioni soc ia l i : lo 
sc iopero dei lessitori della 
Val Sessera nel Biellese e 
quel lo generale di Genova 
con cui la c lasse operaia «lel-
la cit la , neH'inverno ilel 190(1. 
rispo-.e v i t toriosamente al io 
sc :og i imenlo della Camera 
del 1-,-ivoro. Nolle corr i spon-
denze ilel g iovane crOTMimtsta 
non si manifestava solo quel
lo stile prec i so , sohrio . ele
gante. che doveva poi per il 
fiiluro caralterizzare 1'Kinau-
di giornalista, ma un punto 
di vista r h e cost i lu iva da 
parte borghesc (po ichd laic 
parte sempre resto quella 
sua I una grossa novita . I'rcn-
donilo pos iz ione sui lenii 
dc irassoo iaz ion i smo operaio , 
Luigi Kinaudi r ivendicava in 
quei tempi — tempi di cris i , 
attorno al turbolento 1898 — 
non solo la Jcgittimita, ma la 

necess i ta , per il bene della 
stessa c lasse dir igeule , di l i -
bere organizzazioni s indacal i 
operaio . K c o n c io si r ich ia-
inava alle espcr ienzc trade-
unioni.stiche iuglesi e al ino-
del lo hr i tannico di urlo or-
ganizzato, e « l ibero », dogli 
improudi lor i e dogli oporai . 
(Quesla s impat ia per l'lngliil-
terra, per il suo m o n d o cul-
lurale e soc ia le . r inf luenza 
ideale del pens iero oconomi-
co e po l i t i co , Iiberista e li-
borale, della scuola classica 
di Smith e Iticardo, e, senza 
dubbio , de lerminante nella 
formazione di Kinaudi . 

Di li ogli r icavera l'im-
pronla magg iore : « quel m o 
do — c o m e -scrivera di lui 
Piero Gobelti — di cons ide -
rare le leggi c c o n o m i c h e c o n 
r igor ismo e t i co , di attribui-
re una val id i la oducativa alia 
lotta p o l i t i c a * ; il disprez-
zo per le formule astralte 
( « r i m p e r o inglcse e sorto 
senza una tooria » proc lamc-
ra I'Kinaudi nel suo scritto 
p iu autobiogral ico , Gli ideali 
di un erouomisla, « La Vo
ce », 1921) e per le « niagiche 
parole » inuti l i . un empir i -
smo c h e e sempre in lui csal-
laz ione di l iberismo c c o n o -
mico . 

Oueslo suo « angiol i l i smo », 
quest 'esal lazionc della « vir
tu » ilel ris-chio industriale c 
conimerc ia le , gia cosl cvi-
donlo nel j irimo Javoro sc ien-
tifico, del 1900 il'n princiftc 
mercanlc: studio xuU'espan-
sione coloniale italiana), ogli 
Irasporra nella sua polemica 
giornal ist ica. con una cont i -
nua « predica » l iberist ica 
Hgli industrial i i tal iani , e ron 
una. altretl . inlo cost. inte, 
preti-sa di tutela i l luininisl i -
ca sul m o v i m e n l o opera io e 
i suoi sforzi di organizzazio-
ne. Antonio ( iramsci . che di 
Kinaudi fu le l lore at lenl iss i -
m o e g iud ice s e \ e r o (per 
una hiografia intelleltuale 
deU'economist. i l iberale le 
Xote tint eareere, ad esempio , 
servirebbero come una Irac-
cia crit ica preziosal co lse , 
proprio in ques le f.itiche so-

is tanzia lmente utopist iche , lo 
' e lemento p iu contraddi l tor io 
( e pin steri le della concez io -
no po l i l i i a di Luigi Kinaudi. 

« Kgli rimarra — scriveva 
( iramsci in uno dei suoi spie-
tati e acut iss imi corsixi del-
I'Avnnti! p i emonlese nel 
1919 — nella storia economi 
ca c o m e u n o degli scrittori 
c h e piu h a n n o lavorato a odi-
ficare sulla sabbia... Costante 
e imperterri to Luigi Kinaudi 
ha sempre cont inualo a ili-
stendcrc i .suoi arlicoli sag-
gi, sobri . paz ienl i , per spie-
gare, per r ischiarare , per in-
citare la c lasse dirigente Ita
lian.), i capi lal ist i italiani, in
dustrial! e agrari, a seguire 
i loro veri inleressi . Miracolo 
strano c s lupefacente : i ca
pitalist! non volloro mat sa-
perne dei loro veri intcressi , 
cont inuarono per la loro 
scorciatoia melmosa c sp ino-
sa invece di sa ldamenle te-
nersi sulla strada maeslra 
della liberta commerc la lc to-
talmente appl lca la . F. gli 

l scr i t t l dell 'Kinaudi nc d iven-

Anche in questo Luigi Ki
naudi assomigl ia molto a 
( iaetauo Salvemini . Non a ea-
so dal P H I al pr imo dopo-
guorra. couiuni sono le bat-
taglio pol i t iche , convergente 
la po l emica ant iprotezioni-
s l ica . Sia dalle severe pagine 
della liiformu sociale di 
Houx e di Ni l t i (la cui dire-
z iono Kinaudi ereditera e ter
ra l ino a c h e il fasc i smo gl ie 
lo consent ira) sia da quel le 
piu battagliere della Voce e 
dcir{//u7<f, reconotnista l ibe
rale c o n d u c e , con (i irotli , con 
Sa lvemini , con Do Vili , l )e 
Marco, una streniia campa-
gna jier il « l ibero .scaiubi-
smo », una notovole polemi
ca, spesso eff icace nella de-
nuncia concre la , contro gli 
zuccher ier i c s iderurgic i pro-
tezionist i . 

Mentre i suoi studi di .sto-
riu e c o n o m i c a e delle i inan-
ze a p p r o d a n o ad opero di va-
lore (da quella del 1907 .suite 
Entrale pubbliche dello Sta-
to sab undo nei bitanei tin-
vantc la tnierra di xitcccssio-
ne sput/nola shut a quel la, 
restata famosa, per un piu 
largo puhhl ico di lettori, del 
19.'10. su tlli effelti econo-
miei c sociali delta guerru 
in Italia), Luigi Kinaudi 
segue e c o n d i v i d e -—• pur 
senza asstimere mai una po
s iz ione di tolale impogno mi-
litaute — lo sv i luppo c poi il 
faUimcnto dei gruppi pol i l i 
ci < iiuitari », salvemiii iai i i . 
Lo trov iamo. nel 1914, tra i 
fondatori della Leyu unlipro-
tczionixtu, e. nel 1919, tra i 
promolori di quella « Lega 
democrat ica per il r iunova-
monto della pol it ica naziona-
le » c o n la quale il sogno sal-
vemin inno di dare vita a una 
« terza forza » p i c c o l o bor
ghesc — c o m e si direbbe con 
il l inguaggio od icrnn — do-
vra nanfragare pietosomente , 
nel g i ro di una campagn.i 
e lettorale. 

N o m i n a l o scuatore nel 
1919. Luigi Kinaudi doveva 
c o n d i v i d e r c c o n le i l lusion! 
e le dehis ioni del pr imo 
dopoguerra (par l i co lanuonte 
a mar a quella c h e gli foce 
constalnre la vanita delle sue 
speranze in un'Jnghillcrra 
portabandiera della Soc ie la 
del le Na7ioni e del fodera-
li.smo ouropeo) la tragica 
esjierienza ilel crol lo del lo 
- Stato l iberale » di fronte al 
fasc i smo, della scelta rea / io -
naria intrapresa dalla c lasse 
i l ir igente ital iana. Forma e 
senza coniprotuessi , come 
senza ero i smi , fu la sua op-
pos iz ione al regime. T o m a 
to a Tor ino , alia caltedra di 
Scicnza del le I'inanze della 
facol la di gii irisprudonza d o . 
po essere statu docente del
la I 'niversi la Borconi di Mi-

rilevanti nella sua discipl iua 
se ient i f ica: i Saovi sayyi, del 
19S7; 11 sistemn tributario 
ituliano ilel 1 »:<'.». .V/7i e na-
rudossi delta niustizia tribn-
taria del 1910. 

Dopo 1*8 sellomhro 19lit, 
con \u\ viaggio fortunoso, 
Luigi Kinaudi ripara iu Sv i / -
zera per sottr.usi ad even-
tuali rnpprcsUglic del nazi-
fascisl i e del suugiorno svi / -
zero s o n o a l c v i i scrilti c lu 
riprendono/'->'Drosiiettiuid(di 
come l iuee d f / u n a politica 
fulura, i temi pm cari del pe-
riodo « u n i t a r i o » : uu pro-
getto federalist.i per 1'Kuro-
pa, e un invito all'aholizio-
ne doH'istitiilo dei profctli, 
purlroppo piu atlualo e op 
porluno oho m.ii. 

.Ma il suo rilm-uo in Italia 
come governntoro della li.ni 
ca d'ltalia, dal l!)tr>. conu 
dirigente, del p .nhlo libera
le (nolle l is le i l . l t ' l D N ven
ue elotto depnt.ito alia P.osti 
luei i te) , segno altresi un'ac-
centuazione dell'aspolto po
litico eonsorvatore di Luigi 
Kinaudi, uno seliiorarsi piu 
aperto a d o s h a uolla lotla 
pol i t ica , tanto da prouuu-
ciarsi a favuiv della moiiar-
chia, tra I'liltro. \\ non poco 
peso negativo oblio la sua 
uomiiia a vice pretidente o 
a ministro dot Milancio net 
( iabiuol lo del ^iu^no 1917, 
rol quale Do Lasperi atluo 
la sua rottura dell'imita de
mocrat ica . 

di Luigi Kinaudi. nonoho la 
cont inua/ ionc del suo lavoro 
scienl i f ioo. in cui ha varia-
nionto ribadito (dal voliune 
sul Ituonaoveruo alio jirofa-
/ ioni dello Cronache. olio so
no giunle a r.iccogliere gli 
scritli lino al 1920) la sua To-
dolta sostau/ iale aU'ispirazio-
no della scuola liberale clas
sic.! ingloso, e la poleiniea 
l iberistica \orso < le prov-
v i d e n / e oho vongono ilal di 
fuori •. Naliiralinonlo c io non 
csauriscc il (|uadro no del suo 
pensiero no della sua espo-
rieu/a iimaiia e morale di li
berale e di antifasoista. ("i 
pi.lei- raiiimcitlare (|iii ad 
osoinpio, l'iuxilo oho noir.ui-
lunno del I'.Mill, coi isognando 
le lioiM' di slmlio intitolato 
a suo Home a duo giovani 
laureali. I'.in.ituli rivolgova a 
disoeiioh e aniioi presents: 
di \oigorsi alio studio appro-
fomlilo della l losislou/, i . co
llie delta stagioiie in cui si 
espresso la « grando sporan-
/a » del popolo italiano. a 
uno sliiilm oho sapesse in-
tenderne I lit to il valoro. K' 
quesla ispirazione quella oho 
meglio si oonsogna alio nuo-
vo gonora/ ioni e oho oosli-
liiisoe il piu \ a l i d o suo insi>-
giiamonto. 

I'AOI.O SI'KI.WO 

Una nuova aviatrice 

/ / Presidente 

HHKSCIA — lues Alliielll. soprano, o la prima (iiutantt' clu* uhliiu presn il lirrvrilo dt 
pilolii. In foloRrnllu hi mostr.i iifll'.illo di entrnrc nrllu ritrllugit ill un arreo da tiirlsm* 

II poriodo reeentissiiiKi e 
tibhastanza noto e ancora 
troppo legato alto piu attua-
li po lcmichc perclie c o i n e n -
ga richiainarlo anipiauieiite 
in quosta c ircostai i /a . Llello 
presidente della Hepubbliea 
I'll niaggio J9IS, Luigi Ki
naudi tonne per sctle anni 
la suprema magistralura del
lo Stato con quella virtu e 
ins i eme quella ispirazione 
consorvalr ice clu* gli valsoro. 
nel rispotlo Uii.iiiinie, non po
chi* cr i t iehe da parle dell 'op-
p o s i / i o n e popolare, o gli pro-
ci irarono for.se non poche 
Hiiiare/ze per l ' indiri /yo lul-
t'altro che Iiberista che la 
economia italiana conliui ia-
vii a premiere , col lo slrapo-
tere «lei monopol i nonos lanle 
i suoi cousigl i . Sei ioncho co
me una sua campagna del 
pr imo dopoguerra contro le 
« bardalure » slalali concor-
so al raffor/amonto monopo-
l ist ico, cosi e ancor piu la 
sua aziono direlta, di studio
so e di statista, si risolse in 
un conlr ibulo a uu processo 
di s i s lemuzione capital is l ica 
dal 19(7 in poi . Anche ulli-
maiiiente i suoi inlerventi , 
sul (Inrriere delta Sera han
no aviito uu prec i so indir i / -
/ o co i i so i \a tore , a \ o l l e ad-
dirittura francamcnlc reazio. 
uario, come neH'oslinala di-
fosa della mezzadria, nella 
looriz /a / io i ie del « tempo 
hlligo » per il Me/70gioruo e 
dei dislivelli salariali . 

("ol I9."».'». e spec i e negli ul
liini tempi, inlcnsiss ima o 
stata Patlivila pubblicist ica 

In margine al Congresso di medicina interna 

Spesso la calpa 
e soEo d ei nervi 

Una vecchia questioner esistono o non esistono i malati immaginari ? 
Le malattie psicosomatiche e la psicoanalisi — Poche medicine 

,S'i e scollo tn (/liesti yior-
ni a Torino il i>essantadue-> 
Miito Coiif/resso it<i/iaiio dl 
Medicina interna nel q » « -
/<•. oltre at dibattiti su tu-
lune ijucstioni spccifh'u-
mente dattrinuric, ha n-
clnaniato particolare Inte
rcast' ana relazione del 
prof. Lunedei (deU'lTn''rer-
sita di I'irenze) sulla medi-
t iua p^ieo-soinatica. di cm 
Kiru utile conoscere I'cflet-
tirt> signiticuto pratico. spe
cie in iptestt) nostro tempo 
die vede tanto clijffusi gli 
statt d'ansia e le tcin'mnt 
nervosa. Tanto pin die 
inentre e di uozione comu-
ne •/ fatto die In stato di 
salute da un sensn di be-
iie'-MT*', non e sufticicutc-
meiitc lUitn il fatto mrer.su, 
e/ic il benessere fi*ict e 
spc»$o coiuluionato dal bc-
iies.sere psiehieo, e die la 
muncuuzti di ipiat'tdtimo 
per emozioiii. prenccupuzm-
n't eec. j»;io pmrocurc IMIII 
(•('.•(i ulteruzmne organica. 

("ndesto nes-o. tinora non 

troppo consnlerato, tra psi. 
die c soma (carpo) :icl 
M'IISU die non solo le M>|-
ferenze fistelie iufluiscono 
sullo spirito contribiteiulo 
(( dctcrniinurc tl nostra 
mondo morale, ma anche i 
turbainenti moruli inllui-
scono sul tisico contribueii-
do a provocare uutentiche 
malutttc, codesto ucsso cost 
intinm come mm si immu-
gtnerebbe giustitica la de-
fimztone di medicina ptico-
somatica. Ma la novita non 
e nella concczionc in s«\ 
die e recchissimu: e nd 
fatto die un certo niunero 
di stttdtosi, m tale base, ha 
sottopo^to a revisione I'in-
tera patobmia tradiziouulc 
e per ogni simiola maiat-
tru hu niilagato aecurata-
mente se non vi potesscro 
essere delle cause piieluelie 
invece di tpielle organ'idie. 
o .,!• non vi pides-icro < s-
sere }c uue e le altre in-
*tcmc. 

I-'.' cluaro che sc. oltre i 
umtivi orgamci die hi 

lano. ogli xisso appartato, 
nella sua casa di via l^imar-
mora. col la famiglia (aveva 
sposato nel 1902 Ida Pel legri
ni genti le compagna o l l reche 
ccdlahoratrice preziosa del 
marito . e dal matrimonii) na-
s c o n o i figli ( i iul io . Mario c 
HobcrtoL (ili studenti tori-
nosi del poriodo fascista ri-{ 
eordano il sol i tario profes- | 
sore a cui Mussolini impodi : 

di conl ini iaro a dirigere nel 
193."» i.i Hi forma soriulr. Pop^ 
|Misitore l iberale che fu. allai 
vigilia della sped iz ionc etio-! 

Idea, tra i pochi senator! del 
tegno a non firmarc l 'ordine 

del g iorno plai idenle all'ini-
pre.sa musso l in iana . c lo ri-
enrdano c o m e un e s e m p i o di 
coerenza e dirit lura morale . 

I-.I fa ma di s tudioso di 
se ienze e c o n o m i c h c e l inan-
ziarie gli valcva intanto me-
ritati r iconosc iment i in iia-
tria c al l 'estero; monibro dol-
I'accademia dei l . incei c cor-
r i spondentc di numerose ac-
cademie stranicre, dcll'Istitu-
lo Internazionalc di Statisti-
ra, dell '* American E c o n o 
mic Associat ion ». col labora
t o r ass iduo de ir /Tronom/j / 
di Londra. Agli ultimi anni 
c h e p r o c c d o n o la second. ! 
gucrra mondia lc si devono 
altresi alcune delle opere piuJ 

Picasso con la moglie 

'' »»L ̂  < ^ ^ 

l'n momrntn dellr fr»lr a ValUurU: Pimivi , rhr h« all* •< • d«>lr» I* moglie Jar^Hfline, 
atiUte alia corrida rhr II lorrro DnmlnKiiln h« dalo to onore drl srandr piltorr 

scienza medica liu tenuto 
finora in conslderazninc 
c<cluslvu come causa di una 

data muluttiu. M/m possi
ble idcntilicurc anche dei 
motivi psichici o addirittu-
ra solo dei motivi psichici. 
cio screirt'i a perfezionare 
hi nostra conoscenza del 
male e a metterci sulla via 
di una cura piu efficace. 
In ipiesto senso diinquc la 
medicina psico - samatica 
non e snltunto una uov'ttd. 
ma rappresentu pure un 
progresso. 

11 compito 
della psicoanalisi 

l.'accertamento JUT ogni 
mahittia delle possihtli cau
se piicliiche, da sole o ••ven-
tiiulmcntc associate a CCI'IM* 
nrganiche, si e fatto per via 
sperimcntnlc e per via cli
nica. sia cscuiioiido pro iv 
,s/( indivuliti suni (psicolo-
gia sperimentale) sia esplo-
rando la vita affettivu degli 
infermi (jisicounalisi). l.e 
d i s c n s s t o u t c«»iif/ri":-
siiali sono scrvitc s imnitut-
fi» (i chinrire che la psico-
miali^i e un proccdimentn 
che tende nim. come <i po-
trebbe credere, ad eseret-
turc siiU'infermo una stig-
(•e.dioiie inn. ill coiitrurio. n 
liberurlo dalle sue siigiie-
sttoui da cui dipenda even-
Uialmente tl .no stato mor-
j l l l M I . 

K' superthii, soijernuir-'i 
sui |»icc«di csoinpi cue rt-
velauo hi rorrelazione fra 
cause psichiche ed efjetti 
nrganiei: in seguito ad una 
paara o ad una semolice 
emoztone >• pun urrm\irc 
i> inipni/idiri*. sndnre fred-
dn n arvertire pulpituz'ont. 
e success'viimente avere 
tnuppctenza o dtftwtltii di-
(leslire n dtarrea n met dt 
iapn n insoiiutii. I'm mi-
portante e sottnlineare il 
fatto che mm stato emotivo 
pun aggravare — e pun 
persinn provocare — </•<-
mento della pressione r-tn-
guigna. malattie di eimre. 
crisi di angina pectoris, di 
o^mii briinchrule. di coUeae 
epaln he, appcndtcolart vec. 

Si e uceertato dw du
rante f<i ijuerra nelle cittu 
»i»ffo/x»-h" ai bonibariln-
menli aumento in vu-do 
\ensibile il numcro ifcpli 
ammalati di ulcera gmiri-
ca, e ncMV.tcrcifo unieri-
o(ino fu (».*>vrr<itc> che m-
divtdm parttcolarmente sii-
scettibih rofpiti du id corn 
n da ioertensione o da al
cune altre malattie ve q::a-
rTono di colpo appena torJl 
uiiti alia vita civile. Innltre 
numerose esperunzc hanno 
dimostrato che le modtfiche 
della personalita sono in 
grado di infiuire suite fun-
zioni dell'appxirato dige-
rente e di quello circola-
torio e di agirc perfino sul
la b/ocnimicn dei tessuti c 
sulla rcsistenza alle infe-
zioni: in oogoclti mal inco-
nici. depressi o abbattuti i 
genni allignano piu facil-
mente, menlrc i lessuti (let 

soggetti cufarici, dmatnici, 
ottinusti resistono meglio. 

iVutiirntiiiciifo b i s o g n a 
yuardursi dalle generaVz-
zazioni e dalle esagerazio-
ni. l.a nuova concezione ha 
il merito ill aver messo for-
temente I'accento sui p o s -
sibtli motivi psichici di una 
mahittia anche organica, 
per cui il medico non do-> 
vrebbe piu domandarsi du-
vunti all'infermo se malata 
sia la mente o eorpo. ma 
piuttosto ipianto ogni voltu 
purtccipi alia malattia la 
mente e nuanto il corpo. 
Con ipiesto eritcrio dovra 
I's.sere valutala la storia del 
fiaztente e. I'insieme dei 
suoi suit ami in modo da 
d'scnmiiKirc cio die e o r -
yanico da cio c/ie e funzio-
nitlc e /)\'i(*firc(i. 

tld anche quando man-
dn ogni fatto arganico non 
si dovrd mai neqare la sof-
ferenza che I'infermo accu-
su. poiehe in genera egll 
non ha alcun motivo di fln-
gere; se sotlre a noi non 
sappiamn sptegarcene U 
perche. e troppo senipl ic i -
.sfico a troppo comodo dir-
gli die si tratta dt una ma~ 
liittin immayinuriu. piii 
umilmenle dovremmo rico-
uoscere che si tratta dl r.n 
male die non ttbbiamo ca-
pito. Ammalati immaginari 
non esistono: avranno i 
nervi fuor di posto. avran
no In mente dis*cstata, ma 
d-d MIII) pi*r questo sono 
dei/li ummalnti autentlci. 

Le cure 
psicosomatiche 

l'n altro merito della 
meibeina psica-somatica e 
ipielln d» .<iip(jerirci un 
iiiiiij'n mot'xlo (li indagine. 
the rnordil tpicllo ps ico-
uiml'Uco- indurre I'infer
mo, tpialunyuc inicrmo, a 
parlara dt sr. (fi oonj sua 
affltzione in pienn liberta. 
oftciicriie fa con^denza, 
!/*nro il tono dolce, la pa-
mla calda. insinuarsi anio-
revolmcnte nella sua cita 
il: ogni giorno, nel suo 
mondo aflettivo, nelle sue 
i icende intnnc ed incon-
tcssate per poterne esplo-
rtire interamente la perso— 
nahla 

Kstslnnn cure psicosoma^ 
fdie.' l'n notevole soccor-
s ) ct e fami to da una q u a l -
siasi terapia di choc o ta-
lora (inchc da un semplicc 
mutamento di vita che 
porti a una scossa brasca 
ndle consuetudini invete
rate dcll'infermo. I'tili sono 
poi i sedafiri blandi. i trail-
(jiir/idiifr o i cosiddetti *an-
tulistomci » diretti a com-
Jxifferv le distonie neuro
vegetative. Insomnia uu 
onon terzo di tutti gli am
malati. c forsc anche d i 
JJIII. st potrebbero curare 
cost, con pochissime medi 
cine o addirtttura senz^t 
medicine di sorta. (Ma ci 
sia consentito di dirlo s o t -
tovoce, perche non vor-
remmo che ci sentisstro i 
Jarmacisti...), 
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