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Gli scritti del periodo 1917-1926 nel volume delle « Opere » 
curato da Ernesto Ragionieri per gli Editori Riuniti 

TOGLIATTI d a 11a p r i m a 
milizia soeialista 
alle Tesi di Lione 

La Torino del dopoguerra e un giudizio di Piero Gobetti - II rapporto con 
Gramsci - Gli « sviluppi inesorabili » del fascismo - Una costante atten-

zione alle forze reali disponibili per la rivoluzione 

A leggere. o a rileggere, gli 
scritti di questo primo volu
me delle Upere di Palnuro 
Togliattl (1917-1926, a cura di 
Ernesto Ragionieri, Editori 
Riuniti, pp. uCXll e 943) tor-
na a mente il giudizio che di 
lui dette Piero Gobetti: «un 
caustlco ingegno». E' vero 
che bisogna guardarsi dai cli
che, dai luoghi comum che 
In un certo senso perseguita-
no i grandi uomini. E' vero 
anche che certi giudizi gobet-
tlanl avevano 11 gusto, e quln-
di il liimte, d ella mamera 
giornalistica. Eppure e pro-
prio la causticlta, quel trat-
to dl spietata lucidita che ri-
vela il primo Togliattl (quel-
lo delle cronache cultural! e 
politiche de L'Urdlne Nuovo) 
a tornare, in tutta la sua net-
tezza, dalla pagina, dopo mez
zo secolo o poco meno. Ver-
rebbe quasi fatto di parlare 
dl un Togliattl gobettiano, e 
non sarebbe un paradosso di-
nanzi a un certo scatto ner-
voso delta penna, alia tensio-
ne morale di certe involtive, 
alia precisione epigrammu'.ica 
di certi giudizi. Del resto, at
traverso l'occasione fornita 
da questa pubblicazione — un 
awenimento culturale e poli
tico — di comparare la pro-
duzione pubblicistica dl To
gliattl con quella di Gramsci 
e dl Gobetti esatlamente de-
gll stessi anni, ci si awede 
meglio che razza di movi-
mento dl penslero, dl stile, 
perslno letterario, fosse nu-
scita ad esprimere la Torino 
operaia e intellettuale del pri
mo dopoguerra. Un fenomeno 
unico. forse irripetibile (fu 
proprio Togliattl a parlare dl 
Slurm und Drang, in propo-
sito), certo maggiore del mo-
vlmento delle riviste Florenti
ne del decennio precedente 
(a cul pure tutti e tre aveva
no attinto). 

Si ha il senso dl una solu-
zlone di contlnuita fortissima 
tra quest! giovanl e la gene-
razione precedente. E se In 
Gobetti il paragone va con-
dotto essenzlalmente nel con
front! dei suoi maestri libe
ral) (Croce, Mosca, Einaudi) 
In Togliattl — come, ma for
se piu che In Gramsci — lo 
elemento che balza dominan-
te dalla sua formazlone poli-
tica e la rottura con una cer-
ta tradizlone del sociallsmo 
italiano, con un certo suo co
stume populistico, accomo-
dante, opportunistico nel fon-
do. E comune a tutti e tre 
era una particolare carica an-
tlsoclaldemocratica (cosl tena-

ce in Togliattl da farlo attar-
dare — si pens! al cartegglo 
del 1923-24 de La formazione 
del gruppo dirigente — su un 
tipo di «difesa» del nuovo 
partito sorto a Livorno che 
non ne facilitava lo sviluppo). 

Nella « Battaglia delle idee » 
di quegll anni, nelle note po-
lemiche, negli stessi servizl 
giornalistici, numerosi e ottl-
ml. sentiamo sempre questa 
vena dl intransigenza, questo 
esercizlo di distinzlone dai 
patrimonio ideologico e psl-
cologico del vecchio sociall
smo. sentiamo la presa dl co-
scienza dl una realta nuova, 
il contatto pieno con un'avan-
guardia operaia che per la 
prima volta si poneva a pro-
tagonlsta della storla d'ltalla, 
portatrice — per usare una 
famosa frase del Gramsci dei 
Quadernl — di «valorl isti-
tuzionali» antitetici. 

Ernesto Ragionieri. nella 
sua ricca prefazione, ha lavo-
rato sottilmente. indagando 
11 rapporto Gramsci-Togliatti, 
sulle differenze che correva-
no tra l'uno e Paltro, in va-
rie direzioni. e ha cosl potu-
to porre In rlsalto gli elemen-
ti di orlginalita del secondo. 
Per6 lo credo che la pubbli
cazione dl questo primo vo
lume delle sue Opere venga 
a portare una controprova 
clamorosa di quanto lo stes-
so Togliattl — e non per mo-
destia — ebbe a dire spesso: 
che il rapporto tra lui e 
Gramsci fu fondamentalmen-
te il rapporto tra Tallievo e 
il maestro. Togliattl fu I'allie-
vo dl Gramsci. il suo miglio-
re allievo. Sfldiamo tranquil-
lamente il rischfo del luogo 
comune ripetendolo. La sta
ture teorica. il respiro cultu
rale, la ricchezza di spunti, II 
genio. insomma, che esorimo-
no gli scritti politicl di Gra
msci, anche quell! piti lntrl-
si delle aservitu» dell'occa-
sione immediata, non si rl-
trovano negli scritti dl To
gliattl di quel periodo. Piut-
tosto, si vede assal bene 
quanto comune, e assimila-
ta da entramb! fosse una 
straordinaria esperienza po-
litica, di quel «tempi di fer-
ro e di fuocon. Continuo — 
com'e noto — era il «com-
mercio intellettuale* del due. 
consentaneo lo sviluppo che 
entrambi Intendevano dare al 
movimento (bastl pensare al
le Test dt Lione nate dalla 
loro collaborazione). 

L'arco cronologlco del pri
mo volume si sottende in 
modo che not distingulamo 

i piu economici ici | 

LE NOVELLE D'AMORE 
DEL PAPA UMANISTA 

Una figura singolare di papa 
umanista e quella di Enea Sil
vio Piccolomini (Pio II). un uo-
mo di primissimo piano nella 
vita politica e culturale euro-
pea del secondo '400. promotore 
di important! iniziative diplo-
matiche. autorc di scritti cui 
spctta un posto a parte nel 
panorama generate della no
stra Ictteratura umanistica. Non 
a caso su di lui si sono sof-
fermati studiosi come Voigt e 
Burckhardt e. piu recentemente. 
Garin: e di lui parld con som-
ma ammirarione il Pastor nella 
sua classics Sloria dei papi: e 
proprio in questi ultimi tempi 
•i e avuto un rifiorire di studi 
intomo a Pio II. in Inghilterra 
e in Italia, coi quali non sol-
tanto si cerca di scavare piu a 
fondo nella cultura di questo 
grande umanista. ma si mira 
anche a rivalutare piu speci-
flcamente le sue quali ta di scrit-
tore. 

Chi votesse aveme notizia (e 
lo consigliamo a quanti deside-
rino farsi un'idea meno sche-
matjea e meno scolastica del 
nostra umanesimo). cerchi il 
Ritratto scritto da Garin e rac-
cotto nel bel volume econormco. 
gia da noi scgnalato. Ritratti di 
amanisti (Biblioteca Sansoni. 
L. 1.200). o anche il profito piu 
divulgativo (ma interessante per 
le numerose citarioni dai Com
mentary) tracciato da R. Ce?e-
rani nel volume n. 11 della col
lana c i Protagonisti* (C.E.I.. 
L. 350). 

Del Piccolomini vtene ora rt-
presentata una novella da hoi 
scritta In forma epistolare al-
leta di 39 anni (1444). della 
quale gia si aveva un'edizione 
moderna del 1936: si tratta del
la Storia di due giovani amanti. 
pubblicata a cura di Luciana 
Corvi (testo latino a fronte del
la tradurione italiana) nella col
lana rinnovata di « Classici per 
tutti * degli editori Avanzini ft 
Torraca (L. 800). Non sempre 
la tradurione ci sembra fedele 
• ttle da rispecchiare la viva
city del testo originale (ma bi
sogna dire che fl compito era 
tutt'altro che facile), e rintro-
da-done e troppo sommaria ed 
• i po* avara dl notirie: ma a 

questi dtfetti abbaatana 

marginali. il volumetto e di 
grande interesse e lo consiglia-
mo caldamente ai nostri let-
tori. I quali saranno sorpresi di 
scoprire una novella d'amore. 
legata alia tradizione non solo 
boccaccesca ma anche umanisti
ca. scritta con una singolare 
freschezza ed originality, con 
un alternarsi di note argute e 
commoventi. di descrizjoni sfu-
mate di sentiment! e di acute 
osservazioni psicologiche e mo-
rali sugli afTetti umani. e con 
un alternarsi delle parti propna-
mente narrative a quelle rifles-
sive. per Ic quali (grazie anche 
alia forma epistolare prescelta) 
I'autore pud intervenire con la 
sua cultura e la sua distaccata 
umani ta in mezzo ai personaggi 
da lui ritratti. 

• • • 
Ma la collana dl questi edi

tori viene configurandosi con 
una sua piu precisa fcionomia. 
Gia ne abbiamo parlato m pav 
sato perche erano apparsi bi 
es.vi testi di ri!ie\'o (da Belli a 
Boccacdo a Meli. da Gregoro-
vius a Marx a Darwin, dai nar-
ratori del '500 a Voltaire a Guic-
ciardini): ora dobbiamo ripar-
larne per un nuovo massicoo 
lancio che meriterebbe un df-
scorso pra approfondito. Per 
quanto riguarda la letteratura 
italiana, ricordiamo che accan-
to alle Vie pripioni del Pellico 
curate da Eurialo De Micheh's 
(L. 500. un'ediriooe legata na-
turalmente alia riduzione televl-
siva) sono uscite. raccolte in un 
solo volume, due opere «mmo-
ri» del Boccaccio, la Fiammet-
ta e il Corboccio (a cura di R, 
Scrivano. L. 500) 

Ma per quel che riguarda la 
storia. accanto a una nuova 
tradurione della Cinlfd del Rt-
nascimento in Italia di Burck
hardt (a c di Francesco Tar-
quini. L. 1.200). sono cornparsi 
i Diari romani dello storico 
Gregorovius, dai quali risulta 
un efflcace panorama della vi
ta italiana da] 18S3 al 1874: 
una novita che da prestigio a 
una collana economica di va-
sta difTa îone (I due volumi so
no curati da A. M. Arpino. e 
costano 1.800 lire). 

r. M. 

nettamente almeno tre temi 
essenzlali a una lettura 
che sia Insieme dl ricognl-
zlone storica e di illumlna-
zione politica, e tutti e tra 
hanno stretta attinenza con 
I'insegnamento di Gramsci. 
come polo costante dell'ela 
borazlone togliattiana e insie
me lndicano la maturazlone 
politica di quest'ultimo. II pri
mo elemento e dato dalla con-
qulsta del concetto di un par 
tito di massa, parte della 
classe. Si pub dire che tutta 
la drammatica esperienza dl 
quel primi anni portb Togliat
tl a verificare questa conqul-
sta intellettuale e a reahzza-
re questa costruzlone pratl-
ca. Radicarsi in mezzo ai la-
voratorl, allargare il ragglo 
della propria influenza, con-
cepire ogni lotta politica co
me lotta di masse, riuscire 
ad esprimere sul terreno po
litico un fronte di comuni in-
teressi, dl spinte unitarie dai 
basso, una piattaforma d'azio-
ne: e 11 tratto distintivo dl 
tutti gli articoli piu impegna-
tivi, e ancor maggiormente 
esso risalta nel periodo della 
sconfitta generale del movi
mento, dai 1923 al 1926. 

L'altro grande filone della 
raccolta e quello che concer-
ne il giudizio sul fascismo e 
sulla sua nature (e va da sd 
che questo giudizio lo ritro-
vate sempre nell'impegno dl 
una lotta senza quartlere con-
tro di esso, nel folto della 
mischia). Oltre agli articoli 
1 document! di partito e le 
relazioni stese da Togliattl, 
nonchg la perlustrazione com-
pluta dai curatore, consento-
no di controllare quanto que
sto fosse dawero il tema cru
ciate. Chiarire la nature del 
fascismo dlventava Indispen-
sabile per fissare le stesse 11-
nee strategiche del cammlno 
del partito comunista in 
Italia. 

Ragionieri ha posto in evi-
denza come Togliattl arrlvas-
se presto a una valutazione 
del fascismo che prevedeva 
1 suoi « sviluppi inesorabili», 
di partito al servizio delta 
grande borghesla, anzi (11 che 
e di piii) di partito unlficatore 
della borghesia, e come que
sta fondamentale identifi-
cazione venlsse lntralciata da 
un certo schema persistente 
del « fascismo plccolo-borghe-
se». Indubbiamente, assai fa-
ticoso fu 11 processo per cul 
si riuscl a individuare la mec-
canica e la nature intrinse-
ca del nemlco con cui si do-
vevano fare 1 conti. Ma, an
che qui, senza il modo gram-
sciano dl porsi dinanzi al 
problems, senza la sua lico-
gnizione delta massa di ma-
novra dl cui la nuova reazio-
ne italiana dispone va. non si 
sarebbe giunti a un giudizio 
piii maturo, che fu poi quel
lo sul quale il partito, dai 
1926 in poi. baso la sua lotta 
per una «rivoluzione antifa-
scista » (e questo termine. co
sl caro a Togliattl, si impie-
go proprio a partire da quel 
periodo). 

II terzo elemento mi pare 
possa essere individuato in 
un tratto tipico di Togliattl 
sin dai primi tempi, quello 
col quale egl) ha dato la mi-
sura maggiore di se\ il saper 
riportare ogni indagine socia-
le alia concretezza di una u> 
dicazione politica. Ed e l'ele-
mento che Giorgio Amendola 
ha bene sintetizzato (cfr. Ri-
nascita del 12 gennaio) deli-
nendolo • costante attenzione 
alle forze reali disponibili per 
la rivoluzione*. Togliattl. po
litico per eccellenza insomma, 
e tanto piu politico in quan
to 11 momento dell'analisl si 
co'.lega strettamente al 
momento detl'organizzazlone. 
G«nl suo discorso si ricon-
nette infattl sempre al que-
siti dell'azione. anche della 
azione immediata. 

Ma vorremmo dire ancora 
dl un'impressione piii gene-
rale, che e forse quella che 
al lettore comune. al milltan-
te, atl'appassionato dei pro
blem! delta politica. appare 
maggiormente interessante, 
come una scoperta. Ed e il 
contesto storico che lnqua-
dra ognuna di queste pagine. 
Llmmaglne di un uomo, di 
molti uomini, immersi in uno 
sforzo collettivo, in un parti
to proletario. Togliatti segre-
tario del comitato dl studio 
dei Consigli di fabbrica e 
della sezlone torinese del PSI 
nel 1920, Togliatti redattore-
capo de L'Ordine Nuovo o 
del Comunista nel 1921-23, 
Togliatti che prende in mano 
l'organizzazione - semiclande-
stina del partito sotto la bu-
fera delle repressioni nel 
1923. Togliatti che esprime la 
posizjone di un nuovo grup
po dirigente nel 1924, alia con-
ferenza di Como o al V Con-
gresso delllnternazionale: not 
seguiamo la sua opera fram-
mista al lavoro comune. con 
Gramsci. con Terracini, con 
Scoccimarro, con gli altri, in 
un organismo vivo che fa sto
ria nel suo complesso, In un 
fronte di classe di cui I'auto
re di queste pagine e insie
me cronista e combat tente. 
e'e neirarticolo piii caduco 
come nel saggio piii impegna-
tivo, 11 segno di un movimen
to a cul 11 slngolo dirigente 
contrfbuisce a Imprtmere ana 
dlrezlone ma di cul riceve 
esso stesso llmpronta. 

SlocM, converra awertlra 
dl non fuardara a questo TO-

lume sol tanto per cogliere lo 
sviluppo del penslero di To
gliattl ma anche come a una 
testimonianza - del carattere 
del nostro movimento. a tut
ti gli element i internazionall-
sti e nazionali che vi concor-
rono, alle lotte che hanno co-
stltuito altrettante tappe del
la sua strada. Si trattera in
somma di applicare anche per 
lo studio dell'esperienza dS 
Togliatti 11 richiamo suggestl-
vo che egll rivolse un giorno 
ai nostri awersari: «Noi ve-
niamo di lontano e andiamo 
lontano ». 

Paolo Spriano 

A colloquio con i medici della Comunitd terapeutica di Gorizia 

Tra societa e malato di mente 
una barriera da inf rangere 

Una originale elaborazione degli esperimenti della moderna psichiatria anglosassone - L'in-
tollerabile scandalo della legislazione italiana - Significato della terapia di gruppo - II 
progetto di legge governativo lascia intatti alcuni pilastri del « sistema manicomiale » 

L'i equipe » medlca dell'ospedale psichialrico di Gorizia — che ha dato vita alia « comunila terapeutica » — riunila per dlscutere I'andamento della giornaliera 
assemblea generale dl tutti I degenti, sanitari, Infermierl, assistenli social! (da sinistra: il professor Franco Basaglla, dlretlore dell'ospedale, I medici 
Casagrande, Slavlch, Jervis, il primario professor Pirella, la dottoressa Letizla Comba, il capo infermiere Fronlini, II doltor Schltar) 

L'ampia rassegna al Palazzo Durini di Milano 

Una «candida» 
rivolta con tro 
Varte ufficiale 
Dal capostipite Rousseau il Doganiere, all'italiano Liga-
bue — Un affascinante fenomeno nato nell'Otfocento Antonio Ligabue: c La tigre • 

L'interesse per i pittori can-
didi o naifs, in questi ultimi 
tempi, ha ripreso vivacemen-
te quota. Si sono moltiplica-
ti i libri, i documentari, le 
mostre personali e collettlve. 
Si tratta di un fenomeno su 
cul vale la pena di sofferma-
re I'attensione, anche al dl 
la degli indiscutibili pregi 
espressivt che piii d'uno dl 
questi artisti ingenul sa of-
frire ai suoi ammiratori. Qua
li cause presiedono alia mo-
da dei naifs? Quale significa
to assume questo largo rifio
rire di simpatia intorno alia 
loro opera? Sono senz'altro 
domande lecite, che non ab
biamo mancato di porci an
che in occasione della ricca 
rassegna organizzata alia Gal-
leria di Palazzo Durini, a Mi
lano, in collaborazione con la 
Galleria Antoinette di Parigi. 

La rassegna raccoglie una 
trcntina di pittori naifs euro-
pei: del Belgio, della Francia, 
dclVItalia, dell'lnghilterra, del
la Jugoslavia, dell'Ungheria, 
della Spagna. Fanno eccezia 
ne due soli artisti america-
ni: Gertrude O'Brady e Ira-
cema. Ne risulta quindl una 
mostra abbastanza vasta e 
completa, anche se non vt ap-
paiono alcuni protagonisti di 
primo piano, come Bauchant, 
Blondel, Bombois, o artisti 
piu complessi quali il magia-
ro Csontvary. 

II gusto per la pittura Can
dida nasce in Europa verso 
la fine delVOttocento ed e un 
gusto che sorge soprattutto 
all'interno della polemica con-
tro Varte ufficiale. Gil anni 
in cui git artisti incomincia-
no a rivolgersi sempre piu 
al mondo primitivo come ad 
una fonte incontaminata di 
ispirazione, gli anni doe che 
vanno dalla fuga di Gauguin 
nelle isote Marchesi alia « sco

perta o picassiana dell'arte ne-
gra, dalla meditazione di Bra-
cust sulla scultura lignea con-
tadina dell'Oltenia alia rlcer-
ca di se stesso tentata da 
Barlach fra i mugichi piii mi-
serabili della Russia meridio-
nale, sono appunto gli anni 
in cui la figura dei pittori 
naifs acquista un nuovo e par
ticolare rilievo. Forse e stato 
Rimbaud a sottotineare per 
primo questo singolare mu-
tamento potemico del gusto: 
tcGiudicavo derisorie le cele-
brita della pittura e della poe-
sia moderna; amavo le pittu-
re idiote, le soprapporte, gli 
scenari e le tele del saltim-
banchi, le insegne e le illu-
strazioni popolari; mi piace-
va la letteratura fuori moda, 
il latino di chiesa, i libri ero-
tici senza ortografia, i ro-
manzi dei nostri nonni e i 
vecchi libretti d'opera, I ri-
tornelli insulsi e i ritmi in-
genui». 

E' chiaro che una confessio-
ne come questa rivela una si-
tuazione generale di rivolta 
che non ha soltanto un valo-
re estetico ma anche un si
gnificato di rifiuto sociale. E' 
da un atteggiamento simile 
che ha origine il radicalismo 
delle avanguardie. La fortuna 
dei naifs, ai suoi inizi, e inse
parable da una tale situazio-
ne. La confessione di Rim
baud appare quindi come la 
prima enunciazione di una ve
ra e propria poetica, da cui 
sono stati awantaggiali e soste-
nuti tutti quegh arttsti-impte-
gali, marinai, barbieri, porti-
nai. pizzicagnolt. muratori. vi-
nai, contadini, guar die muni-
ctpalt che dipingevano per di-
letto e con innocenza di cuo-
re ogni qualvolta riuscivano a 
rubare qualche ora alia loro 
ordinaria fatica. 

Artisti ingenui o pittori del

la domenica in realta ce ne so
no sempre stati. ma come os-
serva giustamente Anatole Ja-
kovsky, che a questo argomen-
to dedica da anni i suoi stu
di. prima dell'abolizione delle 
corporazioni se qualcuno sen-
tiva una inclinazione verso ta 
pittura fimva per entrare in 
qualche tt bottega » d'artista. 
e attraverso un doveroso ti-
rocinio, cessava di essere un 
futuro pittore ingenuo in po-
tenza per diventare un profes-
sionista. E' percib nell'Otto-
cento e all'inizio del Novecen-
to che gli artisti ingenui si 
moltiplicano. L'epoca borghe-
se-liberale infatti non offriva 
piu le possibilita di un tem
po. Siamo ormai nell'epoca de
gli artisti individuall, la « bot
tega B e le corporazioni sono 
finite. Soltanto chi poteva 
usufruire di mezzi e di de-
terminanti appoggi adesso rtu-
sciva a diventare pittore. Co
sl chi aveva Vistinto. ma non 
i mezzi si mise a dipingere 
pur facendo contemporanea-
mente un altro mestiere. Que
sto e il motivo per cut, assai 
rari nei secoli precedentt, i 
pittori ingenui si sono fatti 
piii numerosi dall'Uttocento in 
avanti. 

Ma tutto cid non spieghe-
rebbe ancora I'improwisa for
tuna che i pittori ingenui han
no avuto solo a cominciare dai 
primi anni del Novecento, se 
non vi fossero anche le ragxo-
nl della battaglia condotta da-
gli artisti piu avanzati in an-
titesi alia cultura ufficiale. 

II candido mondo dt Rous
seau il Doganiere era pro-
rtrio quell'oasi dt pace viva a 
serena che Gauguin, tnutilmen-
te era andato a cercare nelle 
isole Marchesi: un'oasi che 
Rousseau aveva trovato per 
grazia spontanea, ignorando la 
straziante problematica scatu-

Franja Mraa: « Hem el villagole a 

rita dalle brusche contraddl-
ziont della storia. Nitido, cam-
ptto, smaltato. sicuro e traspa-
rente tl suo mondo poetico 
emanava dalla tela un magi-
co incanto, offriva una vtsio-
ne di freschezza, di liberta spt-
riluale rappresentava t'evaswne 
in un regno senza dissidi, sen
za violenza. Ecco perchA 
Rousseau ebbe fortuna. 1 
suoi modi figurativi liberi 
e sciotti seguivano una fan
tasia senza pregiudizi, era-
no tutto quello che Var
te ufficiale non era: imme-
diatezza, sincerita, purezza. La 
ammirazione per la sua opera 
dtventava dunque maggiore an
che in misura delta lotta or
mai aperta e violenta contro 
ogni accademia. In tale ma-
niera egli diventava un stm-
bolo di questa lotta e apriva 
la porta della storia dell'ar
te ai suoi confratelli primiti-
vi, a quelli che lo precedeva-
no e a quelli che lo avrebbe-
ro seguito. 

A Palazzo Durini, Rousseau e 
presente come, appunto, capo
stipite di una grande famiglia. 
E insieme con lui troviamo 
Benoit, Bouquet. Boyadfian, 
Dechelette, Demonchy, Jean 
Fous. Haddelsey, Iracema. 
Kwiatowski, Mraz, Rabuzin, 
Rayb, Rivera, Schwartzenberg, 
Van Der Steen. Degli italiani 
incontriamo invece Ligabue, 
indubbiamente uno dei piu 
grandi naifs in senso assoluto. 
e quindi Metelli. Rosina Vita, 
Rovesti. Carmelina e qualche 
altro. E' presente anche il poe-
ta Adriano Grande, t cui dt-
pinti perd sono piuttosto in-
fantili che naifs. Nel suo in
sieme, la mostra dispiega un 
lascino insohto dt gtardmi, dt 
paradisi terrestri, di cacce gen-
tili, di esotici animali. dt dot-
ci velivoli arcaici in cieli az-
zurrissimi. di piazze di paese, 
di palcoscenici formicolar.ti di 
acrobali: un mondo insomma 
assolutamente distante dalla 
nostra condizione di uomini 
immersi in una realta acci-
dentata e difficile, che neppu-
re U nitore inossidabile della 
ctvilta dei consumi riesce a 
nascondere. Che sia dunque da 
riconoscere anche in cio uno 
dei motivi deU'attuale rinno
vata fortuna dei naif? 

Certo un'interpretaztone in 
chiave di «disimpegno», di 
amabile ctrettena intellettuale, 
di piccola fatola domesttca mi 
sembra una tentazUme corren-
te. Ma di cid non faremo col-
pa ai naifs, anche se una ta
le interpretazione ha fornito 
piii di un passaporto a pitto
ri medtocri che mimetizza.no 
nel candidtsmo le loro caren-
ze. II fatto e invece che nei 
grandi pittori naifs, da Rous
seau a Ligabue. si ritrova una 
profondita che va ben oltre ta
le interpretazione: e una pro 
fondtta che non esclude il 
dramma e da cut sale un ri
chiamo stmggente aU'integrita 
sostanziale delVuomo. Una let
tura dei naifs in questo sen
so pub quindi andare oltre il 
gusto e la moda e rendere ve-
ramente giustlzia ai migliori 
di etsL I quali, di solito. so
no pittori dl prim'ordtne no-
nostante che sumo dei naifs 
e mal vicevena. 

Mario Dm MkMi 

GORIZIA. gennaio 
L'incontro con V* equipe » me-

dica dell'ospedale psichiatnco 
di Gorizia (Franco Hasaglia 
direttore, Agostino Pirella pri
mario. Giovanni Jervis. Casa
grande, Schitar, Slavich, medi
ci. Letizia Comba psicologo), 
che ha dato vita alia conuinita 
terapeutica di Gori/ia — il piu 
uvan/ato metodo di cura in cam-
po pischiatrico sperimentato nel 
nostro paese — avviene intorno 
al tavolo in cui solitamente si 
riunisce o per il settimanale 
scanibio di opinioni sull'organiz-
zazione dell'ospedale o per la 
discussione giornaliera sull'anda-
mento dell'assemblea generale. 

La minion? alia quale assistia-
mo riporta in primo piano la 
legge del .1904 che riguarda i 
malati psichici. tuttora assurda-
mente in vigore, che definisce 
tra l'altro il malato < perico-
loso a se e agli altri e di pub-
blico scandalo >. Nell'assemblea 
generale (che si svolge tutte le 
mat tine tra le 10 e le 11 alia 
presenza di pazienti, infermieri, 
medici. assistenti sociali) e stato 
oggi discusso il problema del 
lavoro poco retnbuito. da con-
siderare. o meno. quale tera
pia; l'mgiustizia di cui sono 
vittime i malati psichici. i qua
li non hanno pensione d'inva-
lidita o di vecchiaia. e il proble
ma del collocamento dei vecchi. 
tra l'altro assai numerosi nello 
ospedale. 

« Un tempo i vecchi li mette-
vano in una stalla — ricorda 
il dott. Domenico Casagrande 
— oggi. le famiglie. spesso se 
ne liberano spedendoli da noi 
in ospedale. magari con I'eti-
chetta "pazzia senile" che qual
che medico pud afTibbiargli in 
tutta tranquillita ». 

Le soluzioni prospettate a que
sto proposito dalle societa cosid. 
dette avanzate sono sempre nel-
I'ambito del cordone sanitario 
in cui rinchiudere chi ha smesso 
di essere produttivo. II pro-. 
fessor Basaglia infatti precisa: 
«Se combattiamo contro il 
meccanismo di esclusione dob
biamo accettare che i vecchi sia-
no collocati in una < gabbia 
(loro > quale puo essere la piu 
moderna e attrezzata casa di 
riposo? » 

In vcrita cio a cui s'assiste 
a tivello di societa cosiddetta 
opulenta e la concentrazioue dei 
vecchi. la loro sostanziale messa 
al bando nell'ambito di una 
struttura rinnovata solo nella 
forma e non certo nella sostan-
za. Secondo l*«6quipe > medica 
di Gorizia. dunque. non ci sono 
modelli a cui rifarsi. ma piut
tosto e'e da svolgere una azione 
profonda di contestazione e rin-
novamento. 

Originale realta 
La comunita di Gorizia. que

sta importante e originale real
ta nell'ambito della moderna 
psichiatria. p u r disc?ndendo 
direttamente da esperimenti an 
g'osassom (in particolare quello 
di Maxwell Jones), se ne di-
stacca profonda mente. secondo 
la spiegazione del prof. Basa
glia. per essere nel suo campo 
una reale contestazione delle at-
tuali strutture della societa ita
liana, di cui la realta manico
miale e fra le piu agghiaccianti. 

La « comunita terapeutica » di 
Maxwell Jones, in Inghilterra. 
nasce all'interno di un sistema 
nel quale e perfcttamente in-
tegrata; — precisa il direttore 
dello ospedale — la nostra co
munita invece. vi si contrappone 
e costitmsce una rottura. che 
vuole contr.busre ad un rinno-
vamento profondo di quanto si 
e fatto o accettato in campo 
psichiatnco in Italia. 

Il prof. Agostino Pirella chia-
risce it significato di « comunita 
terapeutica > mettendo in luce 
come dagti esperimenti compiuti. 
in una qualunque comunita. tut
ti possono dare qualcosa all'al-
tro. tutti possono migJiorare. In 
un gruppo e'e un continuo con-
fronto e un reciproco controllo 
anche se esso non e immune da 
possibili per.colose stratincazio-
m: « Una volta abohta. la real
ta oppressiva del manicom.o — 
precisa il prof. Basaglia — 
certo puo ricostituirsi sotto al-
tra forma, per esempio in quella 
dei forti contro 1 deboli >. 

In questo senso I'esperimento 
comumtario di Gorizia vive e 
progredisce per la costante ve-
rifica cui e sottoposto ora 
per ora. 

L'< equipe» medica al com-
pleto Iavora nelTospedale a 
< tempo pieno > dalle 6 alle 10 
ore al giorno. I 6 medici e lo 
psicologo anticipano — pur es-
sendo gli stipend! al di sotto 
della media degli altri ospedali 
psichiatrici — il prindpio di una 

presenza continua in ospedale 
che ovviamente esclude, del tut
to o quasi, la professione pri-
vata. I medici di Gorizia non 
tralasciano di partecipare ad 
un incontro, a un'assemblea a 
persino nd una cena sociale 
organizzata da uno dei reparti 
cui ciascuno si dedica. II singo-
lo malato non viene curato sol
tanto individualment?. anche se, 
come si comprende. riceve i far-
maci che gli sono necessari. 
somministrati magari dall'infer-
miere che assume funzioni assai 
piu qualificate e di responsa-
bilita. La sua vera terapia e 
qu?lla che riceve e a sua volta 
da nel gruppo. 

c I traumi che hanno pro-
dotto la malattia mentale — 
spiega il dott. Jervis - sono 
sempre da ricercarsi nell'am-
biente familinre e sociale Kvi-
dentemente p?r chi ha costruito 
una barriera tra se e il nmndo 
— e che l'o-<pedale ha contri-
btiito a rendere piu profonda ed 
insormontnbile - il problema 
e di r'uscire a vivere nuova-
mente con gli altri. di conrron-
tarsi. di riconqiiistare flducia. 
sicure77a nella propria perso
nality >. 

// controllo 
La terapia quindi nasce dai 

gruppo. daH'apporto di ciaseun 
degente, infermiere, medxo as 
sistente sanitario e sociale. nella 
vita vissuta in comune. non 
certo dall'azione taumaturgica 
del medico. 

« In ospedale il ruolo del me
dico — nprende il pror. Basa
glia — e eertamente ambiguo: 
in bilico tra il controllo che 
deve esercitare sul malato. con-
siderato pericoloso per legge. 
e la cura per guarirlo. E' evi-
dente che finche la societa non 
vorra chiarire verso quale dire-
zione onentare I'assistenza psi-
chiatrica (la custodia o la cura) 
la contraddizione continuera a 
permanere con le Iragiche con-
seguenze che conosciamo ». 

Nella situazione comunitana 
il medico e quotidianamente con-
trollato dai suoi pazienti e ol
tre a| rapporto strettamente me 
dico. che rest a inalterato. deve 
essere in grado di seguire e 
comprenderc le dmamichc che 
vengono a determinarsi in un 
gruppo. 

La discussione con l'« equipe > 
m?diea, si trasferisce a questo 
punto sul tema del lavoro dei 
degenti. tanto dibattuto in as
semblea generale. 

Airinterno dell** equipe» si 
parla del lavoro inteso come va-
lore terapeutico. cioe come oc
casione d'incontro come stimolo 
all'attua7ione di una spontanei-
ta creativa distrutta. L'altro 
a<=petto e che il lavoro sia fontr 
di una nuova coscienza lavo-
rativa cho fa rifiutare il com-
pen>o come espres«ione di b* 
neficenza e insieme esigere la 
rrtnbuzione. quale logica con-
tropartita a cio che il Iavora 
tore ha dato alia comunita. che 
il malato rie«ca a farsi ricono
scere quale forza lavoro. Tut-
tavia il problema non 6 solo la 
rivendicazione salariale. in s* e 
per se. ma anche e particolar-
mente il fatto che attraverso 
tale rivendicazione il malato 
trovi un riconoscimento. una 
conr?rma at proprio valore per
sonate. 

I-a grande novita delT«equipe> 
di Gorizia e da una parte il 
nfiuto dell'ospedale - reclusorio 
e datl'altra un rifiuto non meno 
netto deit'ospeda'e di tipo pater
nal istico. Ce da conslderare a 
que<to punto in quale modo la 
nforma ospedaliera andra in
contro alle aspettative di molti. 
Dalle iniziali prese di posizio-
ne del mmistro Mariotti sem-
brava quasi possibite che nello 
ambito della riforma ospedaliera 
trovasfc posto un totale rove-
sciamento della situazione ma
nicomiale. Viceversa. il progetto 
di legge. che dovra essere di
scusso in parlamento lascia h»-
tatto il principio di pericolo-
sita e (Tattro canto sostituisce 
I'iscrizjooe al casellario g:udi-
ziario con una schedatura nel
le mani del medico provincial** 
che perpctua di fatto la so
stanziale minorifa del malato di 
mente. 

Altro aspetto gravissimo della 
legge e I'ulteriore conferma 
deindentificaz-one dell'assisten-
za psichiatrica con il manico-
mio che scoraggia cosl qualun
que altra miziativa di centri 
distaccati e diffusi capillar-
mente. 

In questo quadro e'e solo da 
auspicare che rorgarrizzaziona 
di Gorizia non rimanga un *-)*-
sodio Isotato. 

Sf Tat* 
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