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C A PI TOLO  0 3  

CREATIVITÀ 
Se è  vero  che  <con i l  te rmine CREATIVITÀ s i  indica  una 

d imensione  es is tenziale  del la  persona  umana che ,  u t i l izzando 

in tegralmente  tu t te  le  sue  facol tà  logiche  ed  emot ive,  t ende  a 

pors i  in  modo aper to  ed  or ig inale  nei  confront i  del l ’ambiente ,  

al lora  b isognerà  ammet tere  che,  cont ro  i l  conformismo e  

l ’appiat t imento  a  cui  l a  socie tà  so t topone l ’uomo di  oggi ,  la  

Creat iv i tà  r ivendica  i l  valore  unico ,  inviolabi le  del la  persona,  

i l  valore  del la  sua  or ig inal i tà ,  del la  sua  cr i t ica  e  aper tura  a l  

d iverso ,  per  un  migl ioramento  del la  s tessa  socie tà  umana>.  

 

Come det to  nel l ’ in t roduzione ,  i l  te rmine espr ime un concet to 

abbas tanza complesso  (come quel lo  d i  Angoscia)  che r invia  a  

d iverse  anal is i  e  che  RICHIEDE UN APPROCCIO 

INTERDISCIPLINARE.  

I l  ROMANTICISMO esal t a  la  Creat iv i tà  come “forza  che s ta  

a l la  radice  del l ’universo” ,  e  con la  quale  coincide  l ’uomo 

s tesso ,  l ’uomo -ar t i s ta  che  aspi ra  a  uni rs i  a l  tu t to ,  a l l ’Assoluto .  

Mol t i  grandi  f i losof i  moderni  hanno sot to l ineato  i l  potere  del lo  

spi r i to  umano di  “CREARE” nel la  sua  l iber tà  e  capaci tà  d i  

PRODURRE.  

Fichte ,  infat t i ,  sos t iene che <la  Creat iv i tà  cos t i tu isce  l ’a t t iv i tà  

pr imaria  del l ’ Io  che  s i  auto  determina  a t t raverso  un  incessante  

superamento  dei  l imi t i  che  esso  s tesso  s i  pone  per  

CELEBRARE LA PROPRIA LIBERTÀ .  E’  l ’a t t iv i tà  creat r ice  

che  consente  d i  d iventare  l iber i  e  propr io  i l  raggiungimento  d i  

ta le  l iber tà  sa rebbe  i l  COMPITO PRIMARIO DELL’UOMO>.  

I l  Bergson  sos t iene  che  <la  Creat iv i tà  assume una  d imensione  

metaf is ica:  essa ,  infat t i ,  è  la  qual i tà  cos t i tu t iva  del l ’e voluzione 

del la  v i ta ,  evoluzione  non meccanicis t ica ,  ma  manifes tazione 

del l ’a t t iv i tà  del lo  s lancio  v i ta le ,  capace d i  superare  la  

res is tenza  che  incontra  su l la  mater ia  a t t raverso  v ie  sempre 

nuove.  L’evoluzione  produce  forme carat ter i s t iche  e  rese  

s ingolar i  da  indete rminazione ,  imprevedibi l i tà ,  or ig inal i tà ,  non 
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dipendent i  l ’una  dal l ’a l t ra  né  d ipendent i  da  regole  a  pr ior i .  Lo 

s lancio  v i ta le  non s i  a rres ta  nel l ’uomo,  ma lo  rende 

compartecipe  del l ’a t t iv i tà  “creatr ice” at t raverso  le  forme 

del l ’ar te ,  del la  f i losof ia ,  del la  morale ,  del la  re l ig ione ,  ecc .  

Di  fronte  a l l ’uomo diviso  t ra  “i l  pr incip io  del la  real tà”  e  “i l  

pr incip io  del  p iacere” ,  reso  nevrot ico  dai  contro l l i  e  dal le  

in ib iz ioni  eserci ta te  dal la  “civ i l tà” ,  Marcuse  radical izza  i l  

confl i t to  e  g iunge  a  t eor izza re  la  “dis t ruzione del la  socie tà  

indust r ia lmente  avanzata”  per  una c iv i l tà  in  cui ,  abol i t i  i  

v incol i  repress ivi ,  la  real tà  d ivent i  LEGGERA,  e  l ’uomo s ia  

res t i tu i to  a i  suoi  impuls i  creat iv i  fondamental i .  

 

Penso che s i  debba  a l la  Ps icologia ,  però ,  i l  VERO ST UDIO 

DELL’INTELLIGENZA.   

La r icerca  ps icologica  ha  a ffrontato  lo  s tudio  del l ’ in te l l igenza 

in tesa  come quel la  capaci tà  che  permet te  a l l ’uomo di  r i so lvere  i  

problemi  e ,  quindi ,  d i  adat tars i  a l l ’ambiente  (g l i  s t rument i  dei  

tes t  ne  sono  solo un “adat tamento”) .  

I  p r imi  s tudi  su l la  Creat iv i tà  pare  che  nacquero  propr io  dal la  

revis ione cr i t ica  d i  ta l i  s t rumenti  e  dal la  necess i tà  d i  cogl ie re  

l ’aspet to  “esplorat ivo” del l ’ inte l l igenza ,  i l  processo  mediante  

i l  quale  è  permesso  a l l ’uomo di  g iungere  a l la  soluz ione  dei  

problemi .  

L’interesse  degl i  ps icologi  s i  spos ta ,  cos ì ,  sugl i  ASPETTI  

PRODUTTIVI  DELL’INTELLIGENZA: s i  af fe rma che  <i l  

pens iero  s i  real izza  a t t raverso  operazioni  “non frammentar ie ,  

ma  sempre  in  re lazione  a i  ca rat te r i  d ’ins ieme,  funzionano  in  

rapporto  ad  ess i  e  sono  determinate  dal l e  es igenze  s t ru t tural i  

r i chies te  da  una  s i tuazione  sensata”>  

L’approfondimento  del le  anal is i  su l  “pensiero  d inamico”  ha 

permesso d i  evidenzia re  nei  “process i  d ’in te l l igenza” un 

carat te re  d i  avventura ,  c ioè  una tendenza non  a  chiudere  le  

s i tuazioni ,  ma  ad  apr i rs i  a  nuove  soluzioni ,  col te  a l  d i  fuor i  

del la  s i tuazione data ,  coinvolgendo,  peral t ro ,  una mol tepl ic i tà  

d i  aspet t i  cogni t iv i .  
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In  par t icola re ,  i l  Gui l ford  (1950)  p resentò  un model lo  d i  

in te l l igenza  con  t re  g radi  d imensional i ,  tu t t i  indispensabi l i  per  

descr ivere  i l  comportamento  in te l le t tuale :  operazioni ,  contenut i  

e  prodot t i .  

La p r ima dimensione (grado dimensionale)  indica  i  c inque t ip i  

d i  operazioni  mental i :  cognizione,  memoria ,  pens iero  

d ivergente ,  pens ie ro  convergente  e  valu taz ione .  Esse  operazioni  

e laborano quat t ro  t ip i  d i  contenut i  ( f igurat ivo ,  semant ico ,  

s imbol ico  e  comportamentale)  e  possono condurre  a  determinat i  

prodot t i  (gruppi ,  c lass i ,  re lazioni ,  s i s temi ,  t rasformazioni  e  

impl icazioni ) .  

Tal i  r icerche evidenziarono,  dunqu e,  un PENSIERO 

DIVERGENTE che  lo  s tesso  Gui l fo rd  ident i f icò  con la  

Creat iv i tà  e  ne  del ineò  a lcuni  t ra t t i  fondamental i ,  qual i  la  

f lu id i tà  ideat iva,  la  f less ib i l i tà  mentale ,  l ’or ig inal i tà  e  la  

sens ib i l i tà  per  i  var i  problemi:  <ta l i  fa t tor i  del l ’ in te l le t to  so no 

tu t t i  present i  nel l ’ individuo e  in te ragiscono t ra  d i  loro>.  

Fu  p ropr io  sul la  sc ia  d i  ques ta  a ffermazione,  che s i  ebbe  negl i  

U.S.A.  tu t ta  una  se r ie  d i  r i cerche vol te  a  s tudiare  in  par t icolare  

IL RAPPORTO TRA IL PENSIERO DIVERGENTE E IL 

PENSIERO CONVERGENTE:  l ’aspet to  p iù  cr i t ico  res ta  sempre 

i l  Pens iero  Divergente .  

 

La  teor ia  del la  Creat iv i tà  ha  avuto  u l te r ior i  sv i luppi  con gl i  

s tudi  d i  a lcuni  grandi  ps icanal is t i  (E.  Fromm, L.S .  Kubie ,  F .  

Barron ,  ecc .)  che  hanno pos to  l ’accento  sul  valore  che  assume 

la  s fera  del l ’ inconscio ,  del le  emozioni  e  del  sent imento .  

Lo stesso Freud aveva, peraltro, affermato che la vita psichica è 

regolata da due processi:  i  processi  primari analogici  e i  processi  

secondari ,  dominati ,  invece, dalla logica e dalla ragione.  

L’Io  “adul to” ,  perennemente  “mediatore”  t ra  subconscio  e 

Super-Io ,  è  por ta to  a  se rvi rs i  quas i  esclus ivamente  dei  process i  

secondar i .  I  process i  pr imari ,  che r iguardano  la  s fe ra  profonda,  

emozionale  del l ’uomo e  che  sono  matr ice  del la  Creat iv i tà ,  

possono veni re  espress i  mediante  i l  MECCANISMO DELLA 

SUBLIMAZIONE,  in  modi  accet tabi l i  e  comunicabi l i .  Propr io  

per  ques to ,  secondo  Freud,  r ives te  grande  importanza  l ’ar te :  
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così  come accade  nel  sogno ,  nel l ’ar te  l ’ individuo r iesce  ad 

espr imere i l  suo  proprio  inconscio!  

Tut tavia ,  mentre  i l  sogno dis tacca  p iù  o  meno  dal la  real tà ,  

l ’ar te  cerca  d i  s tabi l i re  un  rapporto  t ra  i l  mondo immaginar io  e  

la  real tà :  l ’ar t i s ta  t rova  i l  cammino  verso  la  real tà  propr io 

a t t raverso  la  sua “creazione”  (Creat iv i tà) .  

I l  momento  creat ivo  è ,  tu t tavia ,  u n  momento 

catar t ico/ l iberator io  che  s i  o r ig ina  per  superare  uno  s ta to  d i  

tens ione  ps ichica .  

E’ propr io  dal la  teor ia  f reudiana  che aff io ra  con grande 

evidenza  i l  BINOMIO CREATIVIT À-NEVROSI,  che  g l i  

ps icanal is t i  recent i  cercano di  superare  dando  maggiore  

consis tenza  a l l ’ Io .  

 

I l  tema del la  Creat iv i tà ,  propr io  come r ivendicazione del la  

spontanei tà  e  del la  or ig inal i tà  è ,  fuor  d i  dubbio ,  mol to  

importante  per  tu t t i  g l i  s tudi  tes i  a l la  real izzazione  umana .  

Al lo  svi luppo del la  Creat iv i tà ,  poi ,  concorrono cer tamente  

d iverse  condizioni  e  fa t tor i  in ter ior i  individual i ,  qual i  

l ’aper tura  a l l ’esper ienza ,  un  luogo di  valu tazione  in ter iore ,  la  

capaci tà  d i  t ras tu l lars i  con  i  concet t i ,  ecc .…. ,  ma,  a  mio  

modest iss imo parere ,  s i  dovrebbe  aff rontare  con più  

accanimento  i l  t ema d el la  “ EDUCAZIONE ALLA 

CREATIVITÀ ” (soprat tu t to  in  ambi to  pr ima fami l ia re  e  poi  

scolas t ico) :  essa  è  una  d imensione  essenziale  del la  personal i tà 

umana.  

S e  è  v e r o ,  c o m e  l o  è  d i  s i c u r o ,  c h e  i l  c o m p i t o  

d e l l ’ e d u c a z i o n e  è  q u e l l o  d i  p r o m u o v e r e  l o  s v i l u p p o  d e l l a  

p e r s o n a  i n  t u t t i  i  s u o i  a s p e t t i ,  g l i  e d u c a t o r i  t u t t i  n o n  

p o s s o n o  e v i t a r e  d i  p r e n d e r e  i n  c o n s i d e r a z i o n e  q u e s t a  

i m p o r t a n t e  d i m e n s i o n e  a l  f i n e  d e l l a  R I C O N Q U I S T A  D I  U N  

U O M O  V E R O  c h e  s a p p i a  l i b e r a r s i  d a i  c o n d i z i o n a m e n t i  e  

d a g l i  s f r u t t a m e n t i  a  c u i ,  p u r t r o p p o ,  s o g g i a c e  s i n  d a l l a  

n a s c i t a !  

 

Al t re t tanto  in teressante  è  quanto E.  Fromm asser isce  c i rca  IL 

MECCANISMO DI  FUGA.  Egl i  d ice:   
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 <l’uomo è  l ’unico  “caso” di  organismo vivente  che  

abbia  coscienza  d i  sé .  Questa  condiz ione,  la  

coscienza d i  sé ,  incorporata in  “un  org anismo 

animale”,  crea un senso terr ib i le  d i  separaz ione e  d i  

paura,  in  conseguenza  del  quale  l ’uomo s i  sente  

spinto  a  cercare  una qualche  forma di  uni tà ,  un  

s igni f icato ,  i l  che  può fare  so lo  in  due  modi:  

progredendo o  regredendo.  Quando dico  

“regredendo” vogl io  indicare i  “tentat iv i  fa t t i  

dal l ’uomo per  d ivenire  un  “animale  i rr i f less ivo”,  

oss ia  per  d is truggere  la  sua coscienza e  la  sua 

ragione…. .;  ma quando parlo  d i  “progredire” mi  

r i fer isco  a  tu t t i  i  ten ta t iv i  che l ’uomo fa  per  

svi luppare  proprio  le  sue  cap aci tà  umane ,  e  in  

misura ta le  che  g l i  s ia  consent i to  d i  sv i luppare  una 

nuova uni tà .  

La  persona  incapace  d i  v ivere  in  maniera  produt t iva ,  

la  persona che non è  capace d i  “creare” niente ,  non 

per  ques to  è  d ispos ta  ad essere  una  “ent i tà  pass iva”,  

un dado  che  i l  caso  fa  roto lare ,… poiché anche le i  

vuole  t rascendere  l ’es is tenza,  vuole  essere  una 

persona,  vuole  lasciare  nel  mondo una traccia  d i  sé .  

La  maggior  par te  del la  gente  s i  sente  insoddis fa t ta  d i  

ques to  automa che  ha dentro ,  e  in  un  modo o  

nel l ’a l t ro ,  des ide ra  d i  t rascendere  la  propria  pass iva  

animal i tà .  Un  modo per  far lo  consis te  nel l ’essere  

creat iv i :  e  non importa  come.  Per  esempio  posso  

essere  creat ivo  anche  facendo del le  cose  mol to  

sempl ic i  con le  mie  proprie  mani ,  ma se  non so  

creare n iente  posso  sempre t rascendere  la  mia  

condiz ione animale  DISTRUGGENDO. Dis truggere  la  

v i ta  penso che s ia  una at t iv i tà  t rascendente  quanto  i l  

crear la ,  con la  sola  d i f ferenza che  per  crear la  è  

necessar io  che v i  s ia  un  in teresse ,  una cer ta 

capaci tà ,  ecc . ,  mentre  per  d is truggere  bas ta  una cosa 

sola:  uno s trumento  che  abbia funz ioni  del  tu t to  

rovinose/d is tru t t ive!  Eppure,  nel l ’a t to  del la  
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dis truz ione avrò t rovato ,  ev identemente ,  i l  modo di  

soddis fare  anch’ io  lo  s tesso  des ider io:  t rascendere  i l  

mio  s ta to  d i  animal i tà  pass iva  e  t r ion fare ,  cos ì  e  in  

ta l  caso ,  su l la  cos truz ione del la  v i ta .  

S i  potrebbe anche  d ire  che  ques to  è  i l  mio  modo  di  

vendicarmi  contro  la  v i ta ,  che non mi  ha permesso d i  

orientarmi  ad essa  in  modo produt t ivo/cos trut t ivo,… 

e ,  quindi ,  cons idero  la  d is tru t t iv i tà  una de l le  forme 

più  profonde d i  patologia  mentale!  

Durante  g l i  u l t imi  decenni  la  corsa  agl i  armament i  

nuclear i  lo  ha  messo  in  evidenza:  s i  potrebbe persino 

d ire ,  forse ,  che g l i  uomini  abbiano una  sor ta d i  

indi f ferenza verso  i l  des ider io  d i  v ivere  e /o  d i  

cos truire  la  v i ta .  

Questo  meccanismo dis trut t ivo ,  che  per  mol t i  vers i  

somigl ia  ad  una elaboraz ione del l ’ i s t in to  d i  morte  

f reudiano,  in  real tà ,  è  la  rappresentaz ione  d i  una 

os t i l i tà  a l  serviz io  del la  v i ta;  mentre ,  invece ,  quando 

s i  par la  d i  NECROFILIA non s i  par la  d i  d is tru t t iv i tà  

a l  serviz io  del la v i ta ,  ma di  un  vero  AMORE DELLA 

MORTE,  un amore  per  la  d is truz ione .  

Anche  qui  pare che  s i  t ra t t i  d i  UN MECCANISMO DI 

FUGA,  meccanismo di  OBBEDIENZA DA AUTOMI:  

l ’uomo s i  r i fugia nel l ’obbedienza da automa>.  

 

Secondo  E.  From m, <oggi  v iv iamo nel l ’abbondanza ,  ma 

viviamo senza gio ia  e  sereni tà ,  e  s iamo schiavi  

del l ’abbondanza che noi  s tess i  abbiamo “creato”>.  

 

Una r ibel l ione inconscia  a l la  VITA DI  AUTOMA, crogiola ta 

nel l ’abbondanza,  ma s ter i le  e  insoddisfacente ,  la  t roviamo nel  

FENOMENO DEI SOGNI.   

I l  fa t to  che noi  tu t t i  sogniamo è  dato  quas i  per  scontato ,  ma  

dobbiamo chiederci :  perché  sogniamo? 

Dal  momento  che  durante  i l  sonno  l ’a t t iv i tà  del  corpo ,  fa t ta  

eccezione  per  gl i  organi  necessar i  a  mantener lo  in  v i ta ,  è  

r idot ta  a l  minimo,  dobbiamo chiederci  perché non s i  r ipos i  
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anche i l  ce rvel lo ,  dato  che  mol t i  dei  suoi  compi t i  sono r idot t i  

quando i l  corpo s i  r iposa.  

Qualunque  s ia  la  r i spos ta  a  t a le  domanda  (e  g l i  ps icanal is t i ,  a  

cominciare  da  Freud,  sarebbero  pront i  e  content i  nel  darne  

mol t i ss ime e  d i  var io  genere!) ,  res ta  i l  fa t to  che  i l  nos t ro  

cervel lo  è  s t raordinar iamente  a t t ivo  a  quals ias i  o ra  del  g iorno  e  

del la  not te .  

I l  fa t to  che  sogniamo per  c i rca  un quar to  del  nos t ro  sonno s i  

sp iega  d i  p iù  e  mol to  megl io  a l la  luce del  bisogno di  una 

cos tante  a t t iv i tà  cerebrale .  Poiché  durante  i l  sogno l ’o rganismo 

non può essere  raggiunto  da  s t imol i  es terni  ( t ranne  eccezioni ,  

ovviamente) ,  a  meno che non s iano del  tu t to  inconsuet i ,  sembra 

che  nel  processo  oni r ico  i l  cervel lo  produca  s t imol i  propr i ,  che 

hanno un  effe t to  s imi le  agl i  s t imol i  real i  p rovenient i  

dal l ’es terno.  

Tuttavia la spiegazione del bisogno onirico non si esaurisce nel 

bisogno del cervello di essere stimolato ed eccitato. Molti  sogni 

manifestano una CREATIVITÀ ARTISTICA e una profondità di 

discernimento sconosciute al  sognatore durante la veglia.  

Pers ino quei  sogni  che  appaiono  in teramente  mot ivat i  so lo  dal  

soddisfacimento  a l lucinator io  d i  un  des ider io  i s t in t ivo  (Freud 

e ra  convinto  che  lo  fossero  tu t t i ,  a lmeno nel la  mot ivazione 

pr imar ia )  presentano spesso  una capaci tà  nar ra t iva  e 

sequenziale  d i  cui  chi  sogna  non  dispone  durante  l a  vegl ia .  

Mol t i  sogni  manifes tano una cer ta  perspicacia  nei  confront i  d i  

persone  e /o  s i tuazioni  d i  cui  i l  sogget to ,  da  svegl io ,  non  è  

consapevole .  

Le facol tà  c reat ive  che t rovano modo di  espr imers i  nel  sonno 

vanno ben  ol t re  quel le  del la  vegl ia .  

Mol t i  sogni  hanno carat t er i s t iche  d i  mi to  o  d i  racconto:  in  

ques t i  sogni  i l  sogget to  s i  r ivela  capace  d i  una  Creat iv i tà 

a r t i s t ica  d i  cui ,  da  svegl io ,  non ha la  minima ide a .   

L a  s t o r i a  d e l  s o g n o ,  f o r s e ,  n o n  è  u n a  s e m p l i c e  f a n t a s i a  

c o m e  I L  S O G N O  A D  O C C H I  A P E R T I :  è  l a  r a p p r e s e n t a z i o n e  

a r t i s t i c a  d e l l a  r e a l t à  d e l  s o g n a t o r e ,  d e l l a  s u a  a t t u a l e  r e a l t à  

( s o p r a t t u t t o ! ) .  C h i  s o g n a ,  n o n  s o l o  r i c o n o s c e  l a  v e r i t à  c h e  

d u r a n t e  l a  v e g l i a  s i  n a s c o n d e  d i e t r o  l a  s u a  c o s c i e n z a  :  è  i n  
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g r a d o  d i  s c e g l i e r e  s i m b o l i  c h e  p o i  e s p r i m o n o  l e  s u e  v i s i o n i  

c o n  e s t r e m a  p r e c i s i o n e  e ,  i n f i n e ,  d i  t e s s e r e  d a l l e  f i l a  d e l l a  

s u a  s t o r i a  o n i r i c a  u n a  t o t a l i t à  a r t i s t i c a .  

A n c h e  s e  s i  a c c e t t a  l ’ i n t e r p r e t a z i o n e  o n i r i c a  d i  F r e u d ,  l a  

f o r m u l a z i o n e  d e l  s i m b o l o  r e s t a  c o m u n q u e  u n  g r a n d e  “ a t t o  

c r e a t i v o ” !  

I n  t a l u n i  s o g n i ,  “ i l  p o t e r e  c r e a t i v o ”  d i  c h i  s o g n a  n o n  s i  

e s p r i m e  i n  m o d o  l e t t e r a r i o ,  m a  i n  g r a n d i o s e  m a n i f e s t a z i o n i  

v i s i v e !  

E.  Fromm fa  ques to  esempio:  

<un quarantenne  che  sof f re  d i  un  sent imento  d i  

so l i tudine e  d i  inut i l i tà ,  racconta  la  seguente  

immagine  onir ica:  “vedo una s trada di  una grande 

c i t tà;  è  l ’a lba.  Sul la  s trada non c ’è  nessuno,  a  par te  

qualche  ubr iaco qua e  la .  Pioviggina.”  

Questa  scena non è  sognata  con parole ,  ma vis ta  

come una fo tograf ia ,  ed  è  la  precisa  espress ione  

del lo  s ta to  d’animo at tuale  del  sogget to  s tesso .  Se  

però gl i  s i  chiede  come s i  sente  da  svegl io ,  

normalmente  un ta le  sognatore  fornisce  una r ispos ta 

“a parole”  mol to  meno  precisa  nel  descr ivere  i l  

proprio  s ta to  d’animo!  L’ immagine del  sogno 

s in te t i zza  tu t t i  g l i  e lement i  del la  sua condiz ione,  in  

modo ta le  da  consent ire  a  chiunque la  senta  d i  

provare  lo  s tesso  sent imento d i  so l i tudine,  d i  

d is tanza  dagl i  a l t r i ,  d i  sconfor to  e  d i  spossatezza>.  

Spesso  i l  sogno espr ime la  ver i t à  in  forma poet ica  e  s imbol ica ,  

e  r ivelando in  modo creat ivo  una real tà  nascos ta ,  è  dunque 

diverso  dal  “sogno ad  occhi  aper t i” ,  che è  una  fantas ia  guidata  

dai  des ider i  e /o  dal le  Angosce del  sogget to .  I l  “sogno ad  occhi  

aper t i”  è ,  in  def in i t iva ,  sempl icemente  l ’espress ione d i  un 

desider io .  

A vol te  lo  s tesso  potere  c reat ivo  che s i  manifes ta  nei  sogni  s i  

nota  anche  negl i  episodi  d i  malat t ie  ps ichiche .  

E .  Fromm racconta:   

< ad  un  paz iente ,  r icoverato  in  c l in ica  per  mol t i  

mesi ,  durante  un  episodi o  d i  schizofrenia  acuta ,  fu  
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data  del la  car ta  da model lare .  Egl i  produsse  a l lora  

una ser ie  d i  scul ture ,  e  subi to  dopo le  d is trusse .  Un 

ar t i s ta  dota to  d i  un  buon occhio  cr i t ico  fu  invi ta to ad  

ass is tere ,  e  a f fermò che le  scul ture  avevano un  

e levato  valore  art i s t ico .  Quando i l  paz iente  s i  r iprese  

e  guarì ,  g l i  fu  chies to  d i  model larne  del le  a l t re .  Lo 

fece ,  ma  r iuscì  a  produrre  solo  f igure  banal i .  Al la 

domanda se  rammentasse  le  scul ture  real izzate  

durante  la  malat t ia ,  r i spose d i  non averne a lcun  

r icordo>.  

Appare  evidente  che  nel  sonno (o  durante  malat t ie  nevrot iche ,  o  

durante  l ’assunzione  d i  droghe ,  ecc . )  l ’uomo s i  aff ranchi  

dal l ’ inf luenza dei  “censor i  in terni”  e  dei  “dis torsor i  socia l i”  

(senso comune  e/o  comune non -senso)  e  s ia  f inalmente  l ibero  d i  

essere  creat ivo!  

 

Si  pot rebbe  def in i re  l ’ar t i s ta  come un  uomo che  sa  “creare”  

anche quando è  “svegl io” ,  sano  e  sobr io .  

Forse  in  una  socie tà  dove  non ci  fossero  d is tors ioni  del le  

coscienze  l ’uomo sarebbe sempre  un ar t i s ta ,  anche da  svegl io!   

 

E’ probabi le  che la  Ps icolog ia  umanis t ica  abbia  completamente  

ragione quando  pone  l ’accento  sul l ’ importanza  d i  cons iderare  

at tentamente  “la t endenza at tual izzante” del l ’uomo .  Appare  

del  tu t to  vero  che  es is ta  in  ogni  uomo una  cer ta  “spinta  

in terna”  che  lo  or ienta  verso  cer te  valu tazio ni  per  d iveni re  

capace  d i  real izzare  le  p ropr ie  poss ib i l i tà .  

Qui  l ’esper ienza personale  emerge  e  prende  i l  sopravvento  su  

tu t to  i l  res to  a l  f ine  d i  dare  a l  sogget to  s t imol i  nuovi  che ,  poi ,  

lo  sp ingano verso  una  Creat iv i tà  tu t ta  sua,  ma cont inua e  

progress iva.  

Non è  forse  vero  che  ognuno vorrebbe poter  espr imere  se  

s tesso?  

Credo  fe rmamente  che  l ’uomo abbia  in  sé  una  “spinta  c reat iva” ,  

pur  se  spesso  essa  è  os tacolata  dal le  incongruenze  del la  v i ta  

sociale  che ne  in ib iscono l ’ impegno e  l a  concret izzazione.  


