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IL CINEMA PI DALTON TRUMBO 
• - " 

Un rosso a Hollywood 
Scritfore, jceneggiatore, regisla, b fra gli esponenti piu illusfri di una generazio-
ne di intelletfuali che hanno ereditato e rinverdifo le tradizioni liberal! americane 
nell'approccio al marxismo e al movimento operaio • Le persecuzioni maccarfisle 

E' comparso nelle libre-
rie, sotto il titolo di « E 
Johnny prese il fucile», 

' u n romanzo di Dalton 
' Trumbo che l'editore Bom-

f)iani pubblico nel 1949. Al-
ora. il hbro era stato in-

titolato « L'hai avuto il tuo 
fucile, Joe! > e ad esso at-

tinsero emozioni • e senti-
menti antimilitaristi i let-
tori die ormai hanno oltre-
passato la quarantina. Sal
vo che per i piu informa-
ti cinefili, il nome di Trum
bo diceva poco o nulla e 
tuttavia il volume esauri 
presto la prima edizione: 
successivamente, se ne 

„ smarrirono le tracce, e sol-
tanto agli assidui spulcia-
tori di bancarelle capito di 
rintracciarne qualche esem-
plare. Affinche tornasse al
ia luce ribattezzato da una 
traduzione fedele al titolo 
originario (Johnny got his 
gun), e occorso che l'auto-
re, piu che sessanta-
cinquenne. trasponesse su 
pelhcola il suo romanzo ed 
esordisse in veste di re-
gista. 

Al centro del romanzo e 
un personaggio simbolico e 
realistico, Johnny, che nel-

la prima guerra mondia-
le e stato martoriato da 
una grandine di ferite. « La 
storia di Johnny, precisa 
Trumbo, non l'ho inventa-
ta. Era il 1932 quando les-
si di un graduato inglese 
morto in quelle condizioni. 
Un mostro. tenuto per quin-
dici anni in un bagno di va-
sellina e ufficialmente dato 
per disperso. Una faccen-
da che mi sconvolse. mi 
ispiro il libro e acui il mio 
astio viscerale per la guer
ra ». Muto. sordo. privo di 
braccia e di gambe, il vol-
to coperto da bende. il cor-

John Wayne 
Tra i delatori 

po inanime e cosparso di 
piaghe. Johnny e un rotta-
me umano che giace in un 
letto di ospedale e ha due 
sole facolta: respirare e 
pensare. I ricordi gli si af-
follano alia mente, men-

tre i medici tentano di ria-
dattarlo. cosi conciato, al 
regno dei vivi. E Johnny 
ripercorre il suo cammi-
no e il calvario al fron-
te. le parentesi di tene-
rezza e la notte del dolo-
re. ma a sostenerlo non 
sono i rimedi della medi-
cina e della chirurgia ben-
si una violenta rabbia nu-
trita dalla coscienza degli 
inganni patiti. Le fanfare. 
gli slogans patriottardi non 
lo imbroglieranno piu: 
quando i padroni degli uo-
mini gli chiederanno di 
marciare c avranno pro-
gettato altre guerre di ra-
pina. Johnny imbraccera 
il fucile ma lo puntera con-
tro i nemici della pace e 
della giustizia sociale. 

In uno stile espressioni-
stico. infranto da squarci 
lirici e da un monologare 
fremente. « E Johnny pre
se il fucile ^ da la misu-
ra di una generazione di 
intellettuali. che hanno ere
ditato e rinverdito le tra
dizioni liberali americane 
nell'approccio al marxi
smo. al movimento ope
raio e alle sue lotte. 

Al di la delle fatiche ci-
nematografiche. ancor piu 
eloauente e il curriculum 
di Trumbo. Figlio di uno 
sceriffo. Trumbo ha una 
giovinezza tranquilla e ab-
bastanza normale: segue 
gli studi universitari. ma 
alia morte del padre 1i so-
spende per contribuire al 

mantenimento della madre 
e delle sorelle. Pratica i 
piu disparati mestieri: e 
cameriere in un ristoran-
te. lava le automobili in 
una autorimessa. scarica 
sacchi di farina in un gran 
de panificio e nei ritagli 
di temoo abbozza novellr. 
Nel '33, una rivista. « Va-

. nity Fair ». gli accetta un 
racconto In seguito sara 
assunto da uno strano pe 
riodico. «The Hollywood 
Soectator». (uno degli e-
ditori e il commediogra-
fo e scrittore Robert Sher 
wood), che elogia i film 
del «muto * e sferza le 
pellicole sonore. Un altro 
passo e Trumbo ottiene un 
Dosto presso la « Warner 

' -• Bros *: gli comoete leggere 
so^e t t i e copioni e se-
pnalare romanzi e comme 
d<*» fdattflbili. 

' Infine gli sopraeeiuntfp 
>• lvffer»a p;u allettante-

Trrrrbn e chiamato a see 
na"e;are. 

Siamo nel "36 e nel '38 
, TrumbT comincia ad averr 

'" qualche soddisfazione. A 
man to remember di Gar-

son Kanin e Kitty Foyle di 
Sam Wood recano la sua 
firma e lo promuovono al 
rango degli scenaristi piu 
prestigiosi e richiesti. 

Sono questi gli anni del 
New Deal rooseveltiano e a 
Hollywood spira un'aria 
nuova. Si producono film di 
critica sociale e i cinea-
sti. alia pari di altre cate
goric lavoratrici. si orga-
nizzano sindacalmente. 

Trumbo. che e un comu-
nista, e tra i principali 
promotori della leva sin-
dacale: insieme con Da-
shiell Hammet, le scrittri-
ci Doroty Parker e Lilian 
Hellman, gli sceneggiato-
ri Dudley Nichols e Char
les Brackett getta le basi 
della «Screen Playwri-
ters * e di un gruppo cine-
matografico antifascista o-
steggiato dai produttori, 
che temono per i loro com-
merci con la Germania di 
Hitler e preferiscono ban-
dire dai film qualsiasi ri-
ferimento al fascismo. 

Durante la guerra, la fa 
ma di Trumbo e cresciuta 
e la sua filmografia si e 
arricchita di testi per film 
cui ha arriso il successo: 
Eravamo tanto felici di 
Dmytryk (una delle rare 
occasioni in cui il cinema 
americano hollywoodiano si 
e interessato agli operai. Vi 
si narrava di una coppia 
separata dai turni lavora-
tivi mai combacianti), Joe 
il pi'Iofa di Victor Fleming 
(profilo di un aviatore de-
ceduto in una operazione 
di volo). Missione segreta 
di Mervin Le Roy (sul fa-
moso bombardamento ame
ricano di Tokio). Jealousy 
di Gustav Machaty. II sole 
spunta domani di Roy Row
land. 

Intanto, pero. in Ameri
ca e'e stato un netto cam-
bio della guardia e di re-
gistro. Scomparso Roo
sevelt. nominato Truman 
presidente, i cannoni tac-
ciono in Europa e nel Pa-
cifico. ma imperversa la 
guerra fredda, L'antico-
munismo e la paranoia 
maccartista invadono an-
che gli ambienti cinemato-
grafici. Ha inizio la cac-
cia alle streghe. Registi e 
sceneggiatori, che aveva-
no esaltato l'alleanza so-
vietico-americana e gli i-
deali antifascist!, sono so-
spettati di militare in una 
sorta di tenebrosa quinta 
colonna ideologica. Un se-
natore, Parnell Thomas. 
che piu tardi sara denun-
ciato e condannato per ap-
propriazione indebita, ha 
il compito di ripulire Hol
lywood dagli c elementi in-
fidi». 

Le piu importanti societa 
prqduttrici sono disposte 
a collaborare con 1'inquisi-
tore e ad ogni angolo spun-
tano i delatori. John Way
ne. Robert Taylor. Adol-
phe Menjou. Gary Cooper, 
Ronald Reagan, la madre 
di Ginger Rogers. E.G. Ro
binson. Frank Tuttle. Leo 
McCarey. Sam Wood ad-
ditano i cineasti che. a lo
ro avviso, propagandereb-
bero ideologic pericolose e 
si sarebbero infiltrati nella 
capitale del cinema. Ce-

Kirk Douglas 
« Spartacus » 

dono alia delazione anche 
alcuni ex esponenti della si
nistra; Elia Kazan. Ed
ward Dmytryk. Clifford 
Odets. Budd Schulberg. 
Howard Fast. 

Altri ancora. invece. si 
attengono a un comporta-
mento rispettabile e coe-
rente con i loro trascorsi 
di autentici democratic!. 
Brecht, che sembra aver 
appreso la lezione del buon 
soldato Schweyk. elude, ri-
dicolizza e ritorce le do-
mande che il tribunate gli 
rivolge. Trumbo. John Law-
son. Ring Lardner junior. 
Aivah Bessie. Albert Maltz. 
Adrian Scott. Lester Cole. 
Samuel Ornitz si richiama 
nt> alia Costituzione ameri 
cana. e si rifiutano di te 
stimomare: saranno inse-
riti nelle liste nere. per-
deranno il lavoro. alcuni 
fmiranno in galera. 

Trumbo e Lawson sconta-
no un anno di segregazio 
ne e sono costretti. con i 
loro compagni, all'esilio. 
Losey. Ben Barzman, John 
Barry. Jules Dassin. Carl 
Foreman si rifugiano in 
Francia e in Inghilterra; 
Maltz. Lawson e Trumbo 
emigrano • nel Messico. 
L'America volta le spalle 
anche a Chaplin. Holly 
wood si priva di alcune 
fra le sue piu brillanti in 
telligenze pur di non con-

trariare il Dipartimento di 
Stato. Chi resta in patria 
conosce i disagi delle di-
scriminazioni. Attorno ai 
proscritti si apre il vuoto: 
gli amici si allontanano per 
paura di frequentare per-
sone che sono state messe 
alia gogna. John Garfield 
muore in circostanze miste-
riose: era stato preso di 
mira dalle associazioni fa-
sciste americane. Sam Or
nitz. per sbarcare il lu-
nario. fa il guardiano not-
turno in un cantiere; Her
bert Biberman. che ha di-
retto 11 sale della terra con 
il concorso di un centinaio 
di minatori e ha visto in-
terdire • la proiezione del 
film nelle sale pubbliche, 
si dedica all'edilizia; Mi
chael Wilson e licenziato 
dalla « Fox »; Dassin, giun-
to a Farigi per girare Ri-
fifi, confessa di sentirsi in-
sicuro: la lunga inattivita 
forzata gli ha tolto la con-

Otto Preminger 
« Exodus >» 

fidenza con la macchina da 
presa. 

Nel Messico, Trumbo con-
tinua a pensare al cinema 
e licenzia sceneggiature 
che a Hollywood arrivano 
con pseudonimi. Una di 
queste. ideata per La piu 
grande corrida di Irving 
Rapper, ottiene l'Oscar nel 
1956. Impostori del sotto-
bosco cinematografico ten
tano di rivendicarne la pa-
ternita, ma sara lo stesso 
Trumbo a smascherarli. E' 
lo scandalo. la beffa che 
piu brucia ai maccartisti. 

Stanno ormai per aver 
termine isolamento, umilia-
zioni e sacrifici. 

Nel 1960 Kirk Dou
glas, che ha in animo di 
produrre Spartacus, si ap-
pella a Trumbo. La sceneg-
giatura del film sara fir-
mata Sam Jackson. Acca-
de. pero, che Charles Lau-
ghton e Peter Ustinov, in-
capaci di conservare il se-
greto. rivelino la verita ai 
giornalisti. Appena ulti
mate le riprese di Sparta
cus, e la volta di Exodus. 
Otto Preminger, che pos-
siede il bernoccolo delta 
pubblicita. scrittura Trum
bo e annuncia alia stampa 
la sua decisione. E* la fine 
del « black listing >. D'ora 
innanzi. Trumbo non dovra 
piu nascondersi e mimetiz-
zarsi. 

Nel '60. Trumbo e a New 
York e il 9 aprile parteci-
pa a un comizio indetto dai 
sindacato degli insegnanti. 
Dinanzi all'auditorio svol-
ge un discorso, in cui e 
racchiusa la sua professio-
ne di marxista che nel so-
cialismo prospetta il con-
seguimento di una piu am-
pia liberta e creativita. 
Trumbo dichiara: « II dirit-
to di esprimere le idee, idee 
buone. idee false, cattive 
idee, idee folli e impossi-
bili. e il diritto piu pre-
zioso che un individuo pos-
sa avere. E interessante e 
che, difendendo questo di
ritto per se stessi. si deve 
garantirlo inevitabilmen-
te ai propri avversari. al-
trimenti non si ha liberta 
per nessuno >. Nella sua fa
cile assiomaticita, e'e in 
questa affermazione tutta 
la fiducia che Trumbo ri-
pone nel metodo del con-
fronto e nella dialettica 
delle posizioni. 

E ' con questo spirito 
che Trumbo si accinge 
a rompere i ponti con 
i mercanti di Hollywood 
e realizza E Johnny pre
se il fucile. In un pri-
mo momento. e a Bunuel 
che egli chiede di dirigere 
il film. Bunuel 6 entusia-

sta del progetto. ma il pro-
duttore messicano Gusta
vo Alatriste si ritira dalia 
combinazione. Trumbo con-
ta unicamente sulle sue for-
ze e racimola 75 000 dolla-
ri per esaudire il suo de-
siderio. II film, allestito 
in assohita indipendenza 
dall'industria hollywoodia-
na. a Cannes avra i consen-
si della critica: la giuria 
del festival gli conferisce 
un premio speciale. la fe-
derazione internazionale 
dei critici e dei giornalisti 
cinematografici gli tnbu-
ta il suo riconoscimento. 
Fritz Lang. Jean Renoir. 
Bunuel lo commentano con 
lodi sperticate. E tuttavia 
E Johnny prese il fucile, 
in Italia, attende ancora di 
avere una distnbuzione. II 
romanzo di Trumbo figura 
nuovamente nelle librerie. 
i giovani lo scopriranno, 
ma il film rimane nel cas-
S"t'n 

Mino Argentieri 

La tragedia dei subnormali: una vergogna della societa italiana 

I bambini da recuperare 
Un'innovazione profonda, che si pud imporre soltanto con le lotte, in un sistema dove ancora vige la segregazione 

per chi nasce « diverso » - I meriti e i limiti dell'associazionismo - Perche la famiglia deve trovare appoggio nella 

comunita: da sola non basta - Una politico di vera assistenza, da affidare a Comuni e Regioni con poferi di decisione 

Una bambina in un moderno centro di rieducazione in Francia 

In una grande mostra a Budapest le opere di mezzo secolo 

I paesaggi di Jozsef Egri 
Olfre duecenfo tele dipinfe dai 1901 al 1948 • Un'occasione cuffurale impor-
fanfe - II fravaglio deH'artisIa comunisla nel periodo della «svolfa dogmalica » 

Dal nostro comspondente 
BUDAPEST, febbraio. 

Una grands mostra del pit-
tore Jozsel Egri £ in corso 
alia Gallena nazionale di Bu
dapest. Sono esposte oltre 
200 tele dipmte nel corso di 
mezzo secolo, dai 1901 al 1948. 
Jozsel Egri fu uno degli axti-
sti « proibiti » dell'epoca che 
in Ungheria chiamano della 
c svolta dogmatics ». Gli un-
gheresi che hanno vent'anni 
non avevano mai visto un suo 
quadro e forse non conosce-
vano neppure il suo nome. 
L'ultima occasione per espor-
re le sue opere in pubblico. 
risale infatti al 1952, un an
no aopo la morte del oitiore. 
e si tratt6 di un «incidente ». 
Negli ambienti artistici della 
capitale oggi si parla con sod
disfazione di questo aweni-
mento che, suo malgrado. non 
e solo artistico: per poterlo 
reahzzare. infatti. e stata ne-
cessaria una battaglia di al
cuni anni. 

Jozsef Egri compl le sue 
prime esperienze importanti 
negli anni della prima guerra 
mondiale. nell'amnito , dei 
gruppi dell'avanguardia un-
gherese fortemente impegnati 
nella ricerca artistica e nella 
battaglia ideale. Con la scon 
fitta della Repubblica dei con
sign del 1919, per una genera
zione di artisti si-pose il 
drammatico dilemma: o emi-
grare, reddendo cosl tutti i 
legami con la propria real-
ta sociale, culturale e umana. 
o chiudersi nel proprio mon-
do privato. lontano dai clima 
delle battaglie e delle lotte 
nel quale si erano formati. 
Egri scebe questa seconda 
strada e si ritirb in un picco
lo centro viclno al lago Bala
ton. Era lsolato dai paese per 

volonta propria e per volonta 
del fascismo ungherese che lo 
tenne emarginato per oltre un 
ventennio. temendolo, in quan-
to comunista. 

Mentre all'estero 1 suoi ami
ci di un tempo si esaurivano 
in ncerche stilistiche e altri 
cercavano di vivere ai margi-
ni deila legalita senza accetta-
re le linee estetiche ufficiali, 
Egn scioglieva la sua pittura 
nella paesaggistica. Non fu so
lo perd a spingersi su questa 
strada. Infatti oggi la critica 
magiara parla di una vera e 
propria « corrente intimista ». 
Oltre a Egri vale la pena ci-
tare a questo proposito un ar-
tista come Robert Bereny. au-
tore fra l'altro di importanti 
manifesti murali aU'epoca del
la Repubblica dei consigli. 

Negli anni immediatamente 
successivi alia hberazione gli 
artisti tornano a vivere mten 
samente, si accingono a ripren-
dere il cammino mterrotto 
L'isolamento era finalmente 
terminato per tutti e. per 
Jozsef Egri ci fu un partico-
Iare riconoscimento: fu il pn-
mo. nel '48, ad essere insigni-
to del premio Kossuth, il mas-
simo premio ungherese. 

Ma il suo travaglio non era 
ancora finito. Nel 1950, con 
la «svolta dogmatical*, i suoi 
quadri furono esclusi dalle gal 
lerle. Si affermava infatti una 
Iinea culturale ufficlale, quel-
la del « realismo socialista », 
che escludeva opere esulanti 
dai suoi schemi e che generb 
equivoci dai quail oggi ci si 
va riscattando. 
' Egri morl nel '51. Un an
no dopo. nel '52. fu organizza-
ta nella capitale ungherese. 
sfuggendo ai ngidi controlli 
burocratlcl, una mostra dei 
suoi quadri. II fatto creb 

« grande scandalo » negli am
bienti ufficiali: la mostra fu 
chiusa. 

In questi venti anni non si 
era piu parlato di lui. 

Goido Bimbi 

II premio 

« Cortina 

Ulisse » 

per il 1972 

II XVIII Premio europeo 
Cortina Ulisse di un milione 
di lire verra assegnato que-
st'anno a un'opera che illu-
stri o esemplifichi i metodi 
e le tenderize attuali della cri
tica leUeraria. -

Fanno parte della commis-
sione giudicatrice un rappre-
sentante dell'Accademia Na
zionale dei Lincei. del Con-
siglio Nazionale delle* Ri-
cerche. dell'UNESCO e il di-
rettore della rivista Ultsse, 
promotrice del Premio stesso. 

Le opere, pubblicate negli 
ultimi cinque anni, dovranno 
essere inviate in cinque co-
pie, entro il 31 magglo pros-
simo. alia Sezione Premio eu
ropeo Cortina Ulisse, via Po 
n. 11 • 00196 Roma, 

Sono esclusi gli atti, le me-
morie o relazioni accademl-
che. le opere dichiaratamente 
scolastiche e quelle monogra-
flche su slngoil autori. 

Provate d'estate a presen-
tarvi negli alberghi o nelle 
pensioni con un bambino spa-
stico, o idrocefalo bisognoso 
come altri, e piu degli altri 
semmai, di aria, di sole, di 
jodio. Vi sentirete rispondere 
con un cortese ma netto rifiu-
to. La scorsa estate e infuria-
ta in Versilia un'aspra pole-
mica intorno al fatto che il 
Centro Spastici di Pistoia ave-
va preso in affitto un albergo 
di Fiumetto perche i bimbi 
e gli adulti spastici e le loro 
famiglie potessero trascorrer-
vi le vacanze. Non si accet-
tava nemmeno che < stessero 
per conto loro »; inquinavano 
le spiagge, rovinavano il tu-
rismo. Questo dicevano so-
prattutto gli albergatori. « La 
gente, i villeggianti, invece — 
scrisse in una lettera ad un 
quotidiano Bruno Mascherini 
dell'Associazione fiorentina — 
fanno a gara per stare vici-
no a questi bambini e non 
solo per pieta e compassione, 
ma perche conoscendoli, par-
lando con loro, con le loro fa
miglie, hanno riconosciuto i 
loro diritti civili e umani, tra 
l'altro stabiliti dalla Costitu
zione (art. 3: tutti i ciMadim 
hanno pari dignita sociale e 
sono uguali di fronie alia leg-
ge senza dislinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di con
dizioni personali e sociali) ». 

D'altro canto se l'albergo di 
Fiumetto puo considerarsi una 
vittoria dell'AIAS (Associazio-
ne Spastici) esso segna anche 
i Hmiti invalicabili di certe 
initiative. <c lo sono stata sem-
pre contraria alia compresen-
za di gruppi di invalidi — scri-
ve su un altro quotidiano una 
ragazza appunto invalida — 
quando questa non sia neces-
saria per ragioni di cure ospe-
daliere, perche ritengo - che 
danneggi la loro integrazione 
sociale... Niente mi fa soffri-
re quanta la presenza di un 
altro invalido perche solo al
tera mi ricordo della mia con-
dizione... come se/ alia mia 

. si -aggiungesse:. Vinvalidity dij 
lutti g\i altri >. 
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II banco 
di prova 

«Integrazione sociale »: su 
questa espressione e necessa-
ria chiarezza. Essa giusta-
mente viene intesa quasi sem-
pre in senso negativo: inte
grazione cioe al « sistema >. 
Ma per il problema dei sub
normali, proprio perche il < si
stema » non prevede la loro 
integrazione, ma la loro esclu-
sione. lo stesso concetto assu
me un significato di innova-
zione profonda. di lotta. In 
tutti i paesi dove il problema 
si e presentato e si presenta 
smantellare la carica sociale 
che 1'esigenza di inserimento 
dei subnormali in se contie-
ne. e diventato l'obiettivo del
la - cosiddetta controparte. I 
sindacati. chiamiamoli cosi, 
che hanno operato in questo 
settore in America, hanno 
avuto un successo e un ap
poggio perche si sono ingegna-
ti a trovare soluzioni conge-
niali al sistema. Fino al pun-
to che c Assumere i minora-
ti — e stato lo slogan di una 
famosa campagna — e un af-
farel > e le associazioni di 
categoria hanno. ad esempio, 
riempito di sordi i laboratori 
di sperimentazione dei jet. o 
adoperato i ciechi nella cata-
logazione dei profumi. E' chia-
ro che non e questo il pun-
to. se per integrazione si in-
tende una operazione civile a 
largo raggio, che non utilizzi 
il subnormale in quanto tale. 

L'integrazione e o sta diven-
tando anche il banco di pro
va delle stesse associazioni fa-
miliari o di categoria. crea
te sull'onda della totale man-
canza in Italia di ogni provvi-
denza. Nei primi anni di vi
ta Fassociazionismo ha lotta-
to soprattutto per sensibilizza-
re I'opinione pubblica e per 
strappare dai nulla una serie 
di previdenze. Si sono create. 
cost perfino delle associazioni 
c ricche > e delle associazioni 
c povere * a seconda del pe
so o del favore su cui pote-
vano contare al livello gover-
nativo. 

Non faremo di ogni erba un 
fascio. anzi. Ma fenomeni di 
clientelismo e scandali anche 
in questo campo si sono pur-
troppo avuti: bast: pensare al 
presidente dell'ANMIC (inva
lid! civili) che stipuld un ac-
cordo con la ' Confindustria, 
per avere da essa finanzia-
menti. in cambio di una po-
liUci piu compiacente da par
te dell'Associazione che dette 
modo agli industrial di eva-
dere l'obbligo delle assunzio-
ni. Piu in generale. invece, 
quando c questi gruppi — nota 
il dottor Gianni Selleri in uno 
studio dedicato al problema 
— costituiscono un insieme di 
compagni di sofferenza...» 
identificati come diversi ri-
spetto all'ambiente sociale, al-
Iora il gruppo stesso diventa 
uno strumento di esclusione e 
di autosegregazione. E prose-
gue: c A questo fatto e conse-
guente che i dirigenti anziche 

politicizzare i problem! del 
gruppo finiscano per attuare 
degli schemi ideologici seces
sionist! fino ad esaltare la 
specifica menomazione come 
un valore, come un segno di-
stintivo e definitivo: cosi si 
rinuncia alia integrazione e si 
preferisce rimanere separa-
ti dalle persone normali. E' 
proprio quello che il «siste
ma » vuole. 

Su questa battaglia (inte
grazione totale o no? politi-
cizzazione o no?) stanno av-
venendo conflitti drammatici 
nelle stesse associazioni di ca
tegoria dove finiscono a vol
te purtroppo per prevalere le 
linee di coloro che anelano 
ad essere considerati un « pro
blema particolare». al di la 
perfino degli aspetti tecni-
ci che il problema indubbia-
menie pone. Una linea di que
sto genere riesce soprattutto 
comprensibile e quasi inevita-
bile per il fatto che l'assisten-
za ai subnormali e gestita si 
da una pluralita quasi insop-
portabile di enti, ma si ricon-
duce sempre ad una ammini-
strazione al vertice. 

Si e parlato d'altro can
to molto di un rapporto con-
tinuativo con la famiglia, co
me di una panacea sempre 
valida per il recupero del bim
bo subnormale. E* la te-
si trionfante della mamma 
buona per ogni cosa, dalla 
tosse alia paralisi cerebrale. 
Ma basta porre la questione 
in termini cosi vaghi? Anche 
la famiglia puo diventare. nel-
l'attuale assetto sociale. uno 
strumento di segregazione. 

La contrapposizione tra 
bambino handicappato in fa
miglia e bambino handicappa
to ricoverato deve essere su-
perata < nell'ambito di un am-
biente naturale. e l'integra
zione deve essere , ottenuta, 
permettendo che entrambi 
vengano ad usufruire nel quar-
tiere e comunque nella comu
nita dalla quale immediata
mente provengono delle mede-
sime strutture assistenziali, 
mediche.riabilitative. educati
ve. attraverso adeguati nfez-
zi di trasporto che impedisca-

«n6 :*l*istituz1'3nalizzaziorte':Vtnta-
le sia in famiglia che nel luo-
go di ricovero» (da una re-
lazione del prof. Michele Zap-
pella al convegno nazionale 
sui diritti del bambino orga-
nizzato dai PCI a Roma). 

Scaturisce cosi naturalmen-
te 1'esigenza che la iniziativa 
parta dalle Regioni e dai Co
muni e che i poteri siano i 
piu ampi possibile nel senso 
che siano poteri di decisione. 
non solo di esecuzione dei 
mandati governativi. c Sareb-
be assurdo — notava il pro 
fessor Benedetti del centro di 
neuropsichiatria infantile ro-
mano — ricreare al livello 
regionale tanti piccoli ministe-
rt della Sanita, cosi come sa-
rebbe irragionevole voter im
porre se non come linea di 
tendenza a tutte le regioni, le 
esperienze pilota che sono pos-

La scomparsa 
dello sforico 
Nino Cortese 

- In tarda eta e scom
parso a Napoli il profes-
sore Nino Cortese, che per 
un trentennio ha tenuto 
la cattedra di storia del 
Risorgimento allUniversita 
di Napoli (succedendo a 
Michelangelo Schipa) do
po aver insegnato nel-
l'lstituto universitario o-
rientale. e negli atenei di 
Messina, Palermo e Pavia. 

La figura di questo stu-
dioso, di ispirazione e 

•sentimenti democraticl ed 
antifascisti. fu un punto 
di riferimento nel dopo-
guerra non solo per i gio
vani universitari ma an
che, al di fuori dell'ate-
neo, per quanti svolgeva-
no una dura battaglia in 
difesa della cultura e del 
progresso. 

Nino Cortese fu l'ani-
matore autorevole del 
a Gruppo di studio Gram-
sci». e sotto la sua gui-
da e con la sua parted-
pazione l'aula universita-
ria intitolata a Francesco 
De Sanctis divento la se-
de di una importante se
rie di conferenze e dibat-
titi, il centro di una nuo
va apertura culturale. 

II nome di Nino Corte
se, oltre che ad impor
tanti testi universitari, e 
legato alia prima edizione 
completa delle opere di 
Francesco De Sanctis, di 
cui fu un appassionato 
studioso e critico attento. 
Segul poi la pubblicazio-
ne in due volumi, degli 
«scritti politic!» del let-
terato ed uomo politico 
irpino; nel corso della sua 
lunga vita di studioso Ni
no Cortese si e occupa-
to in modo approfondito 
soprattutto della storia e 
della cultura napoletana 
del Selcento e del Sette-
cento, del periodo napoleo-
nlco e del Risorgimento 
italiano. 

sibili oggi con una coraggiosa 
politica in Emilia o in To-
scana. E mi spiego. Lottia-
mo contro la segregazione del-
I'infanzia, ma non possiamo 
imporre come ^bbiettivo im
mediate a regioni ad esempio 
con forte percentuale di emi-
grazione, Vabolizione tout 
court di certi centri di rico
vero. E' proprio la commi-
surazione esatta che solo al 
livello regionale e comunale 
pud essere fatta delle esigen-
ze sociali specifiche che sug-
gerisce la linea migliore da 
scegliere». E* stato possibile 
alia provincia di Arezzo l'isti-
tuzione di nuove forme di as
sistenza, centra te sul concet
to di ricovero aperto. di par-
tecipazione della citta, e di 
tutte le forze politiche e cul-
turali e organizzative alle 
esperienze di recupero dei 
subnormali. 

A Parma, l'iniziativa della 
provincia ha permesso l'inse-
rimento di ragazzi « fragili » 
nei laboratori dell'AMPS dove 
essi — e sono stati finora 
duecento, strappati agli isti-
tuti, alle scuole speciali — 
lavorano. a fianco degli ope
rai, in tuta e berretto, con 
tanto di libretto assicurativo. 
e di salario. E gli operai io-
no i loro' maestri, i loro me
dici, i loro compagni di vita 
finalmente normale. Cose che 
non sarebbero possibili. po-
niamo. a Palermo dove un 
operaio «normale ^ rischia 
ogni giorno la vita nei can-
tieri. 

Nella vita 
sociale 

Nessuno insomma si sogna 
di dire che oggi, in Italia, il 
solo « porre » il problema del
la integrazione del disadattato 
nel mondo della scuola o del 
lavoro. sforni immediatamen
te una soluzione. E' una ipo-
tesi di studio e di sperimenta
zione .che bisogna- sempre ve-.. 
rificare; $: >ahe> *devBi' essere-* 
quindi ̂ direttametite controlla-^ 
ta , ' de'mqcr^ticaiiipp^". gestita,': 
con la partecipazione piu am-. 
pia dei cittadini e seguita da 
tecnici al piu alto livello. Ri-
fiutare ogni teoria preconcet-
ta. prima fra tutte quella del
la esclusione e della segrega
zione. del razzismo. diciamo-
lo chiaramente. significa an
che rifiutare ogni soluzione 
preordinata e prestabilita dai-
l'alto. In questo senso (notava 
giustamente Michele Zappel-
la) la lotta per il recupero dei 
subnormali ha molte analogie 
con la lotta contro I'autorita 
rismo. e fare una politica 
per gli handicappati e possibi
le solo rifiutando una politica 
settoriale perche, se si consi-
derano i problemi di questi 
bambini, si vede che essi pos-
sono essere risolti soltanto at
traverso le stesse grandi lotte 
che inv.estoho i problemi del
la scuola, del sistema sanita 
rio. assistenziale, delle struttu
re urbane e del lavoro. <•' 

Perche in definitiva. senza 
tenia di esagerare, si deve 
ammettere che d problema 
dei subnormali e una costan-
te con la quale si sono con-
frontati diversi tipi di societa 
in diverse epoche storiche. Og
gi pero la modema organizza-
zione industriale non pare la 
sciar scampo. se e vero che 
la possibilita di espressione di 
un individuo e commisurata 
alia sua capacita di produrre 
plusvalore. Non e difficile af-
ferrare il concetto del fatto 
che il problema dei subnor
mali diventa speechio di una 
civilta: quando si va a scuo
la. la prima « terania » che 
ci resta ben fissa in mente e 
che a Sparta, e del resto 
presso molte altre popolazioni, 
i neonati menomati venivano 
senz'altro eliminati. A meno 
che — ma questo a scuoia 
ce lo spiegano meno — non 
fossero figli d'alto lignaggio. 
che allora erano dei c toccati 
dai Dio > e potevano far car-
riera come (che FO?) vitio-
nari utili a sfornar vat'emi. 
Cassandra ha tutte le carat-
teristiche di una fanciulla af-
fetta da forti crisi depressi
ve. accompagnate da disturbi 
psico-motori. Anche allora. 
percid. la discriminazione in 
base al censo. faceva ecce-
zioni e miracoli. 

Per venire a tempi molto 
piu moderni tutti sanno che 
nelle camere a gas dei nazi-
sti. insieme con gli ebrei. con 
i comunisti. con gli zingari e 
con gli avversari del regime, 
sono entrati a schiere i sub
normali. 

Ma mentre tutti sono d'ac-
cordo nel condannare senza 
riserve queste < soluzioni fina-
Ii >, molti non si accorgono 
poi di ipotizzare o di auspica-
re altre soluzioni che se pure 
respingono senz'altro l'ultimo 
efferato atto di crudelta, con-
dannano comunque ad una se
mi-vita, ad un apartheid che 
con la morte civile ha molto 
in comune. 

Elisabetti Bonucci 
Flr»« (I prtcidcntl artleell tan* 
stati pubblicatl II 1* • U I fab-
braie). 
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