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UTILIT/18 DEL TEST DI SZONDI PER I GRAFOLOGI

La grufoiogia szundiana é Ia sola chm: permcttc c11 nspondere simultancamcnic alle dun: p\"11'lClp&1l preoccu-

pazioni dei grafologi:
1. Basare la tecruca graogica su una reorla - la !l30!‘lt1p.YIC(IL1l1L11ilIC£l - che riconosca l Vnconxcio cu-

me centre di gravirzi del soggerto, incansczo che ll1.\'L‘I, a sua imapura, lracce nelle varlazmni indi-

vidual: della gm/in.
2. Cunvalidare la grafologia atrraversn la compzirazionc con un test pmiemvo.

La qualiliu di questo appmcciu ha condorto alla creazicne dcl GERSAG (Groups d’E1udc ct de Recherche

Szondien pour 1’Approf0ndissemcnt dc la Grapho10gie), Funico luogo a1 mondo che da 20 anni unisce, in

un lavoro comunc, psicuanalisti, psichiatri e gmfologi In Belgio i risulmti di questo Iavoro costituiscono la

base dc11"u1segna_n1cnt0 della grafologia 0.1 CEREG (Ccrclc Européen de Rechcrchcs ct c1’Etudcs Graphs-

logiques).
Studi di cunvalidazione tra scrittura c qucstionari di pcrsonalit, in cui il soggcttu deve sccglicrc tra diverse

Erasi, rispondere £1 una dornandzi indicando “veto” 0 “false” 0 con una indicazinnc numcrica sono giii cer-

Lamentc stati fatti. Con i1 passaggio attraverso i1 ltro del Iinguaggio, qucstc risposte sono soo i1 controllo

dclla cosclenza e deforrnatc dalla doppia ccnsura (1:31 Super I0 - Ideals c1c11’Io comc hanno dimostrato ls ri- _

cerche del CEREG, in particolarc quclie sui test SPV, SIV e MBT1.

11 test cli Szondi pcrmette la pmiczione dei comenuti inconsci menu soggctti alia defommzione dclla censu-

ra, senza pnssaggio atlravcrso il linguaggic, Che coprono tutto i1 campo dei concetti psicoanalitici. Esso E:

qui.ndi particolarmcnte adatto :1 un raronto con 1c variaziom individuali della graa, prodotte anclfcsse

c1z111’1nconsc1o. Inizialrnents, 10 corrispondenzc tra test di Szondi e scrictura sono stats acccrtate sapnrntu—

meute in Francia. e Svizzcra 1.n Francia é stat: condotta um. riccrca tra il 1969 c i1 1980 su 360 persons

chc si sono sottoposte a1 test dieci volte. I risuhziti sono stati pubbhcati nel volume Graphalogie 2! rm de

Szandi di Fanchettc Lefébure e i1 Dott. Gillc-Maisani. pubblicato da Masson. La prima era grafologa, ri-
ccrcatricc alla Szpétriére di Parigi, i1 scconclo ingegncrc, psiclnatra, intemista prcsso gli ospcdali di Parigi

(ma chc ha discusso la tesi di psichiatria a Québcc), anahsta junghizmc e grafologo. I1 lavoro ha beneciato

in particulars della. collaborazlone del Prof. C1. Van ReeLh (Universini di Lovanio c Parigi VII). Szondi ha

scrirto In prcfazione del Ioro libro nel 1976, 10 stesso anno in cui un allro grafologo, A.M. Cerviéres, C116

tratta piu bravementc di Szondi, alle pagine 144-164 dcl suo Trauma di grafalogm (1976), avcva T1C1"|1ZL-

mam la min attenzione sulla ricchezza :11 questa applicazione grafologica, quando giim conoscevo la Lcoria di

Szondi per essere state allicvo di Schotte z111‘UniversiLi ch Lovanio.

Le conclusioui dcl Ioro lavoro sono confermata da autori chc hanno upcrato separatamente in Svizzcra c

soslcnuti dal Presidcntc del Geschafrsleimng de11‘IsLitul0 Szondi d.i Zurigo, 10 psicologo Friedjung Jimner

(cfr, rivista Szandizma 1998-2):

- il Don. Rudo1f1(nL'isse1,

~ una ex collaboratricc di Szondi, Ines Gréimigcr, psicologa de11’Ur|iversiIh di Zurigo, grafologa e psic0-

terapeuta, con espericnza clinica e di insegnamcnto di o1trc 25 anni (grafologia, test, psicoberapia), in

particolare a11’Is[ituto Szondi e a11’Istituto Fur Angewandtc Psychnlogic. Ha Iavorato in collaborazionc

con Renate Staum e ha pubblicato numerosi articoli 6 lcnuto comunicazioni in cougressi. (Zeitschrift

fur Menschcnkunde, 1933/1, Szondmna, 1998-2, Cougresso di grafologia 1999 a.11’UniversiL§ di Zuri-
go ...).

Citiamo anche i lavori in inglese di Albert E1 Hugues, i1 qualc benecib c1c1.1’aiu10 di Szondi, chc ringraziu

pubblicamente. O1tre 20 anni sono passati dE111Zl pubblicazioue dei due V01umi dcl Dott. Gillc-Maisani e d1

F Leféburc, egg-i purtroppo scomparsi, ai quali dobbiamo mum. L’équipe chc Iavorava con loro cggi costi-
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tuiscc il pemo del GERSAG ed 6 scmprc attiva. In 20 anni sono stati condotti numerose ricerchc in campo Szfig
grafologico, in particolare con M. Dual, G Grosjcan, EX. Pelletier, M. Decamps, i Prof]. Melon c A. m
Laréme ecc .. ce

ul
SZONDI E FREUD, CONVERGENZE E DIFFERENZE In =11

Lipot (Léopold) Szondi (1393-1986) e nato a Nyitra, localité attualmentc slovacca nella regione della mi— Z21;
norzmza ungherese, al centro del1’antico impero ausrro-ungarico. Era il dodiccsirno dei Lrediei gli di Abra- mm
ham Szondi, che rinuncio alla professione di ciabarno per dedicarsi zilla studio della Bibbia e seguire ii di "6
suo maestro, un erudito del giudaismo. Quesm dettaglio e importame poiche spiega, forsc, pcrché Szondi si =1

ispircri ai pcrsonaggi della Bibbia (Caino, Abele, Mose) da cui Freud, al coritrario, si distacea evocando p:
piuttoslo personaggi dci miti classici e della leneratura (Amleto, Edipo, Narciso). La fzuuiglizi si stabiliscc a “Nei
Budapest quando Szondi ha quartro anni. Pi tardi, studia rnedicina e diviene internism ed cndocrinologo. p 11
Non e dunquc u.n vcro psicanalista né uno psichiatra, ma la psicopatologia diventeré molto presto il suo In qr
campo di ricerca, Dal 1927 al 1941, dirige il laboratorio di psicologia sperimentale dell‘Universit di Bu- freu(
dapest Du qui, forsc, l’idca di un test, {ermine di fmmc al quale resta rnolto ambivalente, utilizmndolo e la pz

contemporaneamente nutandolo, in particulate nella prcfaziouc dclla “Diagnusi sperlmenmle delle pul- “nor
siuni Egli stesso preciseré inoltre: suoi

“Ijautnre di queste righe e spesso considerate come uno specialism dclla psicolcgia sperimenlalc pcrché e Yautore di un del];
test conoseiuto sotto rl suo name (test cli Szoudi). Si Lrzrttu di ermrv: pciche qucslo lcsl é per lui solo una lecuica i\\lSllld- “LE
rin che permee d.i C0lTlpIL:nLll:IC ed esplorare 1 desnm individual). Uoncntarnento fondarnenlale del suo lavorns é volw
VQISO 10 sviluppo <11 una annncologia Che Si?! una Vera scienza del desLino", “conuscenza M1 'uum0”, ciluto d-"1 Henri Nicl, fem’
“L ’a1m!1'.ri del mum, l'ia-pontifex“, Deselée m Bmuwer, 1960, p 9).

A purtire dal 1930, Szoricli lavora sulla genetiea e sui gemelli per tentare di conferrnarc uzfipotesi, che non Desi
abbandoneréi mai, quella del earattere eredimrio delle patologic mcnmli, Il test é messo a punlo nel 1937 e Tun
ncl 1939 appare sotto forma di comunicazione preliminare. Durante la. guerra e espulso da.ll’Uni\/ersit di stess
Budapest dal governo lomazista dell‘z|.mmiragli0 Horty e depormto per sci mesi 21 Bergen—Br:1scn prirna di di in
raggiungcre la Svizzera nel 1945 grazie ad uno scambio negoziam tra i rmzisti cd u.n gruppo di iutcllcttucali I Sm
americani. Si stabiliscc a Zurigo nel 1946, e qui scriverér lc sue opere principali. Le univcrsitzl di Louvain lam‘
(1969) c di Parigi Vll (1975) gli hanno conferito la laurea honoris causcr. Ha fondato la Scuula dell '/lnalisx in 31

del zlesno, strutturam, nel 1947, in Asmcxazione inlernazzunzzle d1 ricerca in psicologm del desrino, e nel Po“,
1972 in Ismuro di insegnamenm e di ricerca Szondi (Zurigo). Sch‘

molt
L’analisi del clestino (Schicksalanalyse) fear
E possibile capirc la sua opera tendendo presenti gli stretti contatti che egli ebbc, per lunghi anni, con Imrc iI1C0
Hermann e con la scuola unghercse di psic0ana.l.isi (Ferenczi, Balint, Grunberger, Bowlby ...) di cui si c0- Szor
nosce la libcni di pcnsicio, Finteresse per la relaziunc con llambiente, soprartutto quello della nascifa, e HBVK
per il processo evolutivo, in particolarc, scnti Finusso degli etologi (Imrc Hermann era etologo)_ Anche ' H1011

Freud occupa un posto principale (ma non esclusivo) nelle sue ispirazioni, per qucsto sccglicré di chiamzue <10"!
la sua teoria analisi del destino (Schickralmnalyse), piii simile alla cspressione psicanalisi, piuttosto chc Ilillg
pslcologza del zz'esn'n0. S201

“Per sua stessu zxrmnissiune. Szondi riconosce un grande debiio nei couonti di Fre\\di In effei é impossibile oomprcmlcrc Qhe
hem: Slondi scnzzs fan: ccslante nfenmenlo al Crsalore della psicoanaljsi. In Goinpenso, la svollu Lli Szondi aiuta gmnde- com
nientc B capire Ifreud” (J: Mélon, “/1,mz,-5. 1121' mum, pslmanalisl ¢ p.r1:.‘hmtr1'u"). on-g

Ma il pensiero cli Szondl é cosmntcmcnte volto verso la psicoanalisi. Bcnché s1 proclarru eudiano orto\:los~
So, si Lrovzmo in lui riferimenti a Jung, alla psicologia tedesea (Lersch), alla gcncLica,alla psichiatria feno- I

. . . . . . . moi
mcnologica (Bmswanger), a]l’antropol0g1a, alla losoa (Platonc, Hegel, 1 romantic: tedcschi c Klages, ma --L31
zmche Tommaso d’Aquino, Heidegger, Buber, Aristotele) ecc Esp

pie K

Cristallo e prisma dei colori S50;

‘ Nella trentunesima dcllc sue Nuove cnnrenze LII mrroduzwne alln psicoannliri, Freud spiega chc la ma- P111111

lattia mentale rivela la stmttura dclla persunalité normals, come il rninerale che si rompe fa. apparire la
struttura del cristallo, no allora occultam, ma giéi presente: IL i

"La pamlogia, artruverso i sum sviluppl 2 le SIM €.>'ag£raz|um pm} 7271112701 artenri ullv relazium nommli (Ira gli elvnlelm Pm
dell Zzppnrain }7SlClIiL‘] clle allrirlrenli, :1‘ .r/ugglrebbera Sn gefriamu ml cristallo per rm-u, 05:0 :1 romprz, mu non arbi-
f!‘ar1'am2nte.' :1 rulrlpe 5200/1110 /E sue d1reziom'di.sfa[dnmen1u (SP/ZLTRICHTUNGENI m pm: le cm delimimzionl, bmiché I1 te
lllvisiblll, eruno mrmviu determinate gid da prima dam: srmzmm del crlslullo”. ‘Z0 Slmtmru Llelln nomialihi rm llllurn 1 Fm‘
wuwm, 2 rivelam dalla [mm di ramlra 111'/‘Bantu d-11 pt110l(Jg!L‘0“ (Schultz, corxo 1976-77). '
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mmpo Szondi riprcsc quesfidea, pur ricorrcittio a 1ir1’a_ltra mctnfora: quella del1o spettro dei colori:
“Un SlSlCII\ pulslmmle deve am» \u'1L\ VISION: Slnltlltd dl time l’u\s1eme della vim pulsiouale pamgcilablle 111111 ln1pI'€S5l0~

1 ° A ne globale she as 1;. me bianca, ma cssu aw 8115112 pcrmcllere 111 frlnlnnfnre quxzsto “spc1\.1'(f' at-11¢ P11151011; come 111 111-

¢= e sccmpcnibile nei suoi colori" (Szondi, “Diagrzosi .qJ(?rinlBI|luIc 119111 puIvi01li",1° edizione, non pr€S0 “@115 edizmm
nltcnori).

In altri termini, tutti noi abbiamo tutti i colori, ma in quanuth variabili. Psicosi, nevrosi e perversioni non

Ia mi_ sono classi isoletc lc une delle a1trc, inn si intcgrano in tin CIIHIRP unieecome diniostrn bene l’ossess_i\/0 che

Abm_ ha spesso u.n PlCdC nclla nevrose e l altro nella p_ervers_1one. C10 £11/VICXHE Szondi a e ad altri ax1ton

lire H centcmpernnei, ceme_B1on, ma zinche alla concezione ch Freud pcr 1L qualc la normahta c una comblnazione
. . ch nevrosi e di PSICOSL Schotte dirii da partc sua:

ndl S1 “Ognj esscrc umanu é ul ngni essere umunu, ma cun acucnlualzioni diverse" (J. Schoe, “Corso di problemi appmfonditi di
W140 pszcologia differenzialc“, 21 dicernbrr: 1911 1.

150$ Z1 "Nevrosi + psicosi = nonnalité" (I. Schottc ‘Malatlie mental; e creat1vi1a'“, riprcso in “Szondi can Freud’.
Ilogo, p 111).

15110 Ln qualsiasi mcdo, crislallo 0 spcrtro dci colori, 1’idca dcl test si fonda certamente su questa concezione

i311" '61.ld.iZ!Il2l della 31csima dcllc Nuove confercnzc, sccondo la quale we l"accentuazione no allai caricature,

010 B ia patologia (lo fotogras), che atlravcrso lc sue esagerazioni é rivelntrice del mzionzimento “sane” 0

P"Z- “n0rrna1e". E anche su qucsta constatazione che Schotte ha create il neologismc di patoanalisi, riprcso dni
suoi aiiicvi, cht: designa la teoria szondiana come é stain riulaborata, Per chi volessc approfondirc lo studio

2"“ della psicopatologia, Fopera di grztfologia chc s’i.mp0nc 1': quclla di Christiano Bastin c Dcnisc dc Castillzi,

"Lepsych1'sme er ses troubles lavoro di clinici chc hanno lavorato a lungo in ospcdali c hanno avuto con-

Niely ferme anche dallc Szondi

1 non Destino, costriliune e libertil, inconscio familiare

6.7? Tuna Fopcra di Szondi si basa sull’1dca d1 un destino deremiinato da uno psichismo chc cumporta 2:110

ta d? stesso tempo zone di costnzione, geneticamente predeterminate, e zonu di Iibcrtfa, di scelta, che pcnncttouo
13 di di inuenzare il corso di queste predisposiziorii (é in punicolarc il ruolo del vettorc dcll’I0).
Heal‘ I suoi lavori riprendono incessantemente i1 temu dclla scella, non necessanamcntc coscicnte, di quests dia-

vam lertica che si gioca tra costrizione e libenéi, e divcnta destinu (SE/71L‘/(.172!) nei grzmdi camp: della vita: scelm

lm in amore, nell’amicizia, nella. rnalattia, nclla mom che uno si sccglic, nclla professione, Uno di suoi disce-

zncl poli, Martin Achmich, elaborcré d’altronde un test dcrivato dal suo, specico per le scelte professionali, c

Schotlc non trascura di sottolineare Fanalogin di Ik-n1f(professione) e Berumg (vocztzionc). Szondi si é

molto occupato dcllc sccltc amorose e ha scritto nel 1937 la sua “Analzsl del matrlmum. Saggio di una

leuria della xcelm amorom, ch una erologia" (dz cm‘ ha inviato il tcsto a Freud), CT: in arnore una scelta

[mre mconscia che richinrna le ainitii eiettivu 0 rclazioni di scelta (cfr Wahlverwandlscha/tn’n,Goethe, 1809).

co- Szondi parla spesso di un caso chc l’ha molto colpito, qucllo di una coppia che lo consuhzwzl per una grave

21, e ncwosi osscssiva dclla moglic. Numsrosi dcttzigh ricordano 21 Szondi un altro case della sua attivité,d1
zche molto tempo prima, che si rivelcré. csscre quello della madre del marito. Quesfultirno ha dunquc scclto una

'l1’€ donna C118 avrcbbc sviluppato, solo dOpO il niatrimoizio, gli stessi sintorni della madrc. Nclla scelta dcl co-

chc niuge, oltre la trasmissione ereditaria, c’e una ccmunione di dcsliuo (Schzcksalgerneinschryrr).

Szondi postula l’cs1s1enzz1 ch un nuovu sertore della vita psicodinarniczi chc chiama Vlncunsciu familiare,
der: che situa tra l"Inc0nscio personale della psicoanalisi, u l’Inc0nscio collettivo, ipcrtrozzam da Jung, (ma

mm coixcettualmente presents anchc in Freud, ad escmpio in Totem e labfx, il complesso di Edipo, 0 i fantasmi
10s_ uriginari) Ptinroprpo Szondi fonds. la suu nozioric del elestiiio, s1il1’incentre dell‘i.ndividualu c dc] c_01lct-tivo‘,

non su idcnticazioni, ma su un lTl[€l'1i€ geuetico c biologico, ipotesi egg! abbandonata, ma chc inuenzo
molto la sua teoria, secondo la quale Fereditii psichica riposa nci gcni".
“Le 1'<>1i1i delle P11151011; sono 1 geni pulsicnali” (smm, “Diagnaxi spririmznrlzlz 46116 pulslurxl", p 5).

Esplcra innanzi tutto alberi genealogici e stirpi familiari per tentarc di trovarc continuitiz patologiclie, cop-

pie di geni, ma le diicolté pratiche che egli incontra I0 pormno a privilegiare il test, fotograe che c0stitui-
scouo (come la scritlura) tracce d.i aspctti u.mani1 Spcrimenta il suo lest — i.n sogi-10 - verso 1a mete‘! degli

na- anni 30, ma lo pubblica solo nel 1947.

: Ia

lL TEST

Primo sommario vettori e degli S fattnri dcl test

"hi 11 [cst comporta qt" 940 vetlori, termine spccicamentc swndiano che designa_ come in sica, la nszzltunze.

‘W l‘i1\trecc10 di due 1 inri pulsionali. Cib fa in totale ottofalrorl, bisogni (1947) 0 tendenzu (1960): clue rin-
<1;t
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viano :1 rm problcma umano, ssistsnzials e clis coprono cosi tutto il campo clello psichismo. Cosi si custitui-
scc un insisme che comprende quattro luoghi relzltivi rispcttivamentc al contatto, allbggetto scssuale, alla

l lcggc e all’Io, she corrisponds - ma molto approssirnativamsntc - in Frsud (approfondiremo pin tarcli)
= al]’Es (C, S), al Super~lo (p) s all’Io (Ssh). Qussti fattori sono conlracldistinti da una lettera minuscola, chs
~ rinvia alla forma pi patologica chs cssi possono assumsre.

C Vettore di cnntatto
I d (depressive, tsndsnza rmale, conscrvare 0 asquisirs, ricersa dsl futuro 0 arlaccamsnto al passato).
1 II1 (maniacn, tsndcnm omlc, attacczlrsi al mondo sircostante 0 staccarsi).

S Vsttore sessuale (rslnzione son il corps)
I h (ermandlla, amors, amors personals (11+) s amorc per Tumzmiti (li-), iicettivitfemminile).
I s (sat/ica, sadomaxochisla, tendenza a imporsi agli ztltri, a dirigsre, aggressions, influenza sica, attivi-

Iéi, sadismo s+ s rnasochismo 5-)

P Vsttors emozionale (0 parossismale 0 dsgli affetti, 0 etico-murale)4(Ge¢hIe)
~ e (epile//aide, a°stti profondi, grszzi, violcnti; convinzioni pcrsonali, leggs etica, senso del bone s dc]

male, disposizions :1ll’omicidio c divieto di uccidsre, auto-csnsura_ senso di colpa).
0 hy ( is/erlm, affoni lievi s momentanci, srotici, adatcabilitzi, bisogno di mostrarc uxfimniagine somale s

morals. ccnsura sstcrna, vsrgogna, sortomissions a norms sosiali. bisogno di mostrarsi 0 di nzxscondnn

Sch Vettors dell‘Iu (0 schizoidc)
u k (schlzofrenia cnlatunica, scelta dslla condott/:1: il solo fattors non pulsionnlc ma funzionals) (avers,

bisogno d.i possedere s adattamcnto d.i qussto bisogno alla realtzi)
~ p (pamnuide, csssre, bisogno di fusions con 1u1 ideals, Ideals dcll'Io, bisogno di prsstigio e di potsnza,

proiszions).
I termini qui sopra riportati sono dati soltanto come primo punts cli riferimsnto, puiché ogni vsrtore copra
una rsalté she vedremo sssers hen pi somplessa.
ll vsltore C s S sono detti perifsrici (RarmQ e i vcttori P c Sch eentratli (Mitre). Szondi intsnds con cio Cl1C i
prirni si riferiscono allu rslazioni inlerpsrs0n£11i, cioé alla pcrifsria dsl soggsrto (contatto socials, sessualitzi)
e i sscondi, :|.l csntro, ls difssc dello psichismo contro qucsLi pericoli, ma arichs she P s Sch inerissono a
qualcosa di pit‘: csntrals ncll’0rdinc delle malattie mcnrali Qucsti vettori occupano anchs ls colonns ssntrali
nella tabslla di slassicazionc dsl test‘
La problcmatica dsl desidsrio e principalmsnte divsrsa
- nsl Rand in cui il dssiderio s1 disponc in funzionc della mancanza di soddisfacirnsnto (C) e dclfoggctto

(5) .

- - nsl 11/tte dovs il dcsiderio 1': detsmiinato dal divieto c la lsggs (P e Sch),
Scmpre in pn'.\-na approssimazionc, potrsmo stabilirc il lsgarnc seguents tra vsttore e malatliai
- C: malattie dell’umore (non complicate psicoticamsntc), ssgnats tsmporansamsnts da un camttsrc cir-

culars 0 ciclico (come abbandonisrno, tossisodipendcnm c psisopatia). Psrturbazionc del rapporto al
mondo ambisntale. 1%

- S: rnalartis scssuali, nevrosi (viste cv :3‘l,érturba.zi0ne dcl rapporto con Foggsrto ssssualc) B pen/er‘
sioni (sadornasochists), disturbi ma égents staziouari, che divsntano oggstto di ssazioni.

- P: nevrosi (viste come psrturbazionjidcl rapporto con la leggc; complcsso di Edipo), rapporto scgnzlto
tsmporaneamcnle dallc srisi (parossismali).

— Sch: gruppo dclle schizofrsnie 0 malzmis dcll’lo (svolutive). Perturbazioni dslla relazione con il sé
La spccicit di Szondi rispstto a Freud rlsieds soprattutto nsl vsttore di contatto, dovs subisce Finusnza
d1 l. Hcrmzu-in, s nei fattori e s p, in cui risente di una sorta inuenza di Jung (p+, inflazione pSlClllCZL),
Szondi e Hermann completano l‘apporto freudiamo secondo modalitii slie - lo vedremo » sarii :1 sun voltzr
oggeno di una rilsttura approfondita dalla Scuola di Lovanio. Szondi d’altrondc si vsde volsntieri come
l116£ll£1I(!l'i3 Ama il ruolo integrators, di poms (Io pontifsx): sintssi Ira Freud s Jung, trzi psicoanalisi. psi-
shiatria e gcnctica (0 stolcgizi), tra pulsioni ed Io, Ira ccstrizione s libsnii E un’ind1cazi0ne sul carattsre
di Szondi chs appare anchc nslla sua scrmura.
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ilglla Le medalit del test

ardi) Il materials del test coinprencle 48 fotograe, 6 volts i1 vcntaglio dugli 8 fattori qui sopra citati. Ogrii futo-
, che graia rappreseritzi iiifatti il vise (maseliile 0 fcrnminile) di una persona soerente di una malattia meritzile,

uioe iii una tendeuza presente “allo studio nonnale” in eiascuno d.i noi, ma spintzl al1’esireinc_ I1 test si base
cosi su uri meceanismo di identicazione inconscio (0 di riuto) conferme al veechio provcrhiu “chi si so-

) miglizi s’aceoppia”. ‘

' In occasions dello scorrimento del test, si presenm sueeessivamente al soggetto cinseuna delle 6 serie delle
3 fotograc, chicdendo di indicare i 2 visi piii simpatici (che sarainno segnati +), e i 2 visi piii antipatici
(ehc saranno segnati -). Restano dunque 4 fotogrcie zndifferen, minor fonte di tensiorie, sulle quali ritor-
neremo piili tardi.

mg. - Le due scelte simpatiche (+) con-ispondono :1 um identieazionc positiva, alla acecttazione di vivcrc
la relativa pulsionc, a un interesse per questo fattore che erezi iina tensione motivcmrc. una strategizi
Spesso inconscia ualizzata 21 nu soddisfzicimcnto ii-iirnediato, impulsive, secondo il principio del pia-
cere (e questo corrisponde alla reazione zero qui di seguito)_ ma piii eiaboram e differita. Come ci sono

‘dd 6 fotogrue per ciascimo degli 8 fattori, pub dunque essezvi, per ogni fzittore un massimo di 6 seelte

positive (0 negative) e uri minii-no di 0 (se ncssuriu fotogma C: stata seeita come sirnpatica 0 come an-
Ilc v tipatica).
def’ All’ineirea, queste identicazioni positive dipendono dulla pulsione di vita (Eros). Se lzi reazione + e trop-

pe forte, rinvia tuttzlvia a un altro signicato, quello d1 una costrizione, di uri bisogno cl-ie é impossibile
suddisfare,

cm Le due scelte antipatiche (-) ccrrisporidono ad iiria contro-identicazioneunzi tcnderizzi l'iLl!21IZ\, una

difesa contro la pulsioiie, poiché questa difeszi crea anehe una tensions. La foteg-raa ei rinvia, come

ml uno speecluo, cio che non amiamo i.u rioi. Ne! 1960 tutmvia, Szondi non parla piii di riuto di +, come

' rie! 1947, ma di scelta di ima reazione -. Le scclte negative riettono il vissuto clel soggctto (cscinpio:
hy- “non mostrarsi”, in reazicne ai eomportameriti iritrusivi dei geniteri). Grosso mode, dipendorio
da11'ii'i1puls0 di niorte (Thzinzitos).

he 1 - I1 soggettc ha potuto anche non provzire né simpatizi (+) ire ziiitipatia (-) per le fetograe di alcuni fat-
im) tori, fotegrae clie lo lziscizino piuinclijjierenze e che restzino dunque sullzi tnvolzi frzi le quattro restanti.

O Sl8ITl0 di frontc allora una reazione nuila (ii zero). Queste fotograe non ere_:ino_terisi0i1e moti-
mu va.rite e possono essere interpretzite come indici di disinteresse, 0 teudeuza allo scanco immediato, im-

pulsivo :1 cause dell’assenz:1 di rnessa in tensions: I ‘margin é Iibera, nan legata (maneanzzi di control-
lo, reaziorie non energetica, passaggio aH’at1o). Lo 0 Segna dunque Festeriorizzzizione, nel comp0rta-

mo mento attualc, cliniczunentc ed oggettivzu-nente visibiie come un sintnmp oggettivo, comportzuneiitnle,
manifesto, poiché i] soddisfaeimento non i: di"crit0, ma quesfassenza di tensioiie é diicile dzi precise-
re ir ffiiini coiiipormmeritali a. eauszi della varietil deile modalitli di sczirico.

- J‘ agetto ha potuto infmc, nel corso delie sue 6 scelte successive di 8 fotogrzie, fare Lina scelta am-
iwivaiente (d_:) (trovzmdo le 6 fotograe‘ di un fattore :1 volte siinpatiche, a_volte ziritipatiche), cosa she

M maiiifesta difeoitiz di sceltzi, un:i terisione mtema foi-ite di diibbio, esitazione, cferi/cscenza mentale,
ipermentalizzrizione e diinque vita fantzisniatica piii ricea. L’a.mbivalen2a immobilizza il movimento
pulsionale, ma quando la tensione e troppo forte, pub scariearsi in 0 ed é dunquc qiialiczitzi, come la
reazione 0, reazione sintomatica. Tali scelte i eorrispcndono questa Volta a sintomi soggettivi, non

no eomportamentali, ma provate dal soggetto (tcnsionc interiore, ossessione). I1 sintomo non pub estcri0-
rizzarsi, oggettivarsi. ll soggetto privilegia Vattiviti di pcnsiero :1 discapito dcllo scarico immediate
(proeesso secondzirio, regressione dcll’atto rispctto al perisiero). Vedremo piii avanti perché
Iljpibivalenm e vissuta in modo piii penoso in €11CLU1i fat-tori (mi, Iii, at epi) che in altri (di, 5:, hyt e;

iprc

ii Come nella foiunule dei gruppi sanguigcii (A,‘B, AB e 0), zibbiamo dunque due posizieni diverse _(+ e -), che

possone COl'bH’lafSl_(iE)>O- essere asseriti tutti e due (0), per dare luogo a quattro tipi di reazioni (+ - 2 0),
Si_ the posseno raceogliersi in due categoric:

- sinramarici (0 e 1).

' - dererminan del carzirrere (radicali pulszonali), delle srmtegle inconsce (+ e -). Le reaziani pUSi!7Ve

p!‘8dl.Yp0!'lgUI’lU una VIII verso l 'esrcr1'0rizzaz10ne. Se I 'im:0nsciu uccclta l '::i'1gmza p7A].>'l0!!t71e‘, qnesln
S! sconlrzz conirze exlcrne, dimque can la dzicoltdi di ZN’! suddiszcimenra e una scarwa dirella. Le
reaziani negative ermducunu al czmlrarin alla !Hf8fi0fiZZlZZIUHe‘_ in particolare ulla rimuziune, per-
ché 1'1 bisognn é negate, 0 adatmm alle esigenze errerne.
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Ma anche negato, svolgc un H1010 uelle scclte: 17?“,

“L'csteriorizzaz1one dcllza lcndcnzn pulsionalc si Lmva impediln (la una fona qualunque. La tendenzn puisionale chi: si lrnr U191

va cosl accumulata, é obbljgata a restare a fondo, do dove indinzza 1e scelle dellndividuo in amorc, in amicizia, in ideali, raci
nella professioue e in a1Lri punli di visL1”(SLondi, “Diagnosi sperinlentule delle puisioui", pp 50-51).

La reazione in un faltore e detta 0 quando il soggetto sceglie al massimo 1 fotogran simpatica c/o an1i- 1-$1

patica fra le 6 fotograe del fattore, vale a dire neiie congurazioni sogucnti (le sccltc + compaiono a1 nu- gm
meratore e 1e seelte - al denominators): 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. pm,
La reazione + e segnata nei casi 2/0, 2/1, 3/0, 3/1, 4/0, 4/1, 5/0, 5/1, 6/0, clunque quando i1 soggetto sce- me;
glic eornc simpatiche almeno due clelle sei fotogme, e ne trova antipatica solo una. n-L 1

La reazione - é scgnata per contro nei casi 0/2, 1/2, 0/3, 1/3, 0/4, 1/4, 0/5,1/5, 0/6. can
La reazione i E: segnata nei casi 2/2, 3/Z, Z/3, 3/3, 4/2, Z/4, dunquc quando i1 soggctto sceglie moltc foto- 1115

grae in positivo c in ncgativo. .
Quanclo almeno quzmro fotograe sono scelte in + 0 in -, si annota 1’1ntensita (ipertensione, accenruazione)
con uno, duc o Lre punti esclamativi (!). Questa reazione caricata — 0 accentuata ~ indica una forte tensione,
un bisogno che non puo 1-uni essere soddisfzmo, fonte di fmstrazione. Ad esempio, per il fattore m: _

111+! 4/0, 4/1 m»! 0/4, ‘/4 _

m+l!5/0, 5/1 m-ll (J/5, 1/5 .
n1+l!l6/0 111-!!! O/6 .
n1il4/2 m1!2/4 L
Szondi distingue ancora 1e reazioni zero (poche fotograc scclte: massimo 1+ c 1 -), 1e reazioni medie (

(scelta di 2 0 3 fotograe, sia + sia -), e le reazioni piene (scclta da 4 a 6 fotograe, sia +, i o -), la re- ‘
zxzione piena denota chc il soggctto (I porticolanncnte interessato cla questo fartore L’ir1sicmo dcllc scclte

pcrmette cosi di elaborarc un prole pulsionale chiamato di primo piano (PPA), poiché dal 1952, Szondi
procecle a scelte simili con 1e 4 fotograe reslanli chc dmmo u1:1 prolo pulsionale di secondn piano cmpi- '
ricu o speri1nentz11e(PPE).

Esempio di prolo di primo piano (o di secondo piano): d0 mi l-1+si e-hy- k+p0

La somma clei due e il prolo pulsionnle globale (PPG). ‘
Ultimo particolarita sul modo cli valutazione del test: quando cinque 0 sei fotograe sono state sceltc nol
primo piamo e non ne resta dunque pin cl1e una al massirno nel secouclo piano, la sola reazione ancora
possibile e 0 (non vi sono abbastanza fotograe dispouibili per ottencrc un’a1tra reazione). Si nota ailora Ne]
questa scelta forzata con uno O sbarralo.
Per essere completo, segnaliamo un altro secundo piano, teorico, quello costituito rial contrario speculare
dcl primo piano (in ccrto qual mo uello chc c stato respinto). Se si ha, per esempio, in primo piano d -

111+ e ki p0, si avra in quel sec imo teorico d+ m- e k0 pi. Alcuni, in Francia, lo chiaxnano impro- A1‘
pricunente terzo piano, cosawif. _ n vuole dire molto. Si trana invece d.i 1111 secondo piano, in dinamica con
il prirno, non con il seeondo piano empirico. 1.11 certo qual modo, <3 anchc i1 solo vem secondo piano, poiché El
il secorido piano teorico é piil nel.l’0rd.ine del complcrncuto dcl prirno piano, della eonferma o no dcl primo. d1<_>

Ne Szondi né i suoi successori hanno potuto elaborarc una tcoria pree1sa su cio ohe si puo ricavarc dai con- all
fromi (convergenza, divcrgcnza) tra qucsti tre piani, e circolano molte tcorie a qucsto riguardo che potreb- Ch‘

bcro avere ciascuna una parte cli verita Ijimponanza chi: Szondi attribuiva 211 secondo piano teorico é in (M
ogni caso ridotta, oggi, a vanmggio dcl sccondo piano empirico che é stato a lungo ignorato da Szondi. A1111

sua ultima conferenza a Lovanio, egli ha accennato, senza svilupparla, all‘ipotesi di un rapporto tra i1 se-
condo piano e il prescnte, del prole sperirnentale (scconda scclta) con il passato, e clel prolo teorico con
1'avvcnLrc ( ad esempio in caso di psicotcmpia).

“(Qucsla ipolcsi) cnnlicnc cerlamenle 1111 111111111 111 vcrita she 11 ricorso, plil spesso praticato, .11 HIIIIODID <1¢1 11¢ pmli per B1<

fan: 1111 prcnosticn (1111 esempic, la convergenza 11@11= sccllc <11 pnma (pmrlm 111 pflmd piuno) ¢ <11 second» mono (pmln _

complemenmre sperirnenlale) oonfcrma una evidente rigidita ). In ogni caso, ciascnno d1 questi piani deve rivelare qnalccsa
dcl soggcllo, ma non allo slcsso Livclln... PoLrcmm0 ipotizzare che i1 prolo di primo piano fornisce infonnazioui sn cio
chm: CMSCUHO soeglil: <11 fare 111 prcscnlc... menlrc 11 prolo cnmplcmcnturl: tcnricnm moslm la pm: lasciam all‘nlLro 118110 '
relazione 11 partner che eg,l\ cerca, come cond17ione stessa 1121111 relazionc nclla quale soddisfarc 1e sue aspiraziom -
[Schotte, Cours 1975-70).

S1 veda questa pane lasciata all’altro, questo partner ricercato, ad esempio nel pesto s - (n1SOC1'L1Sl'|'l0) at-
tribuita allialtro dal sadico (s+ !). Fr:
Si pensi anchc al1’oggeerto a dell’altro (Lacan), causa dcl dcsidcrio, oggetto C110 fa Lappo, coln-1a la man- noi
canza. Le scelte del test, pOSl1.l\/C o negative, sono annotate s11 una griglia (in alto per le sceltc + e in basso lai-
per 1c scelte ~), chm: consente una visione cl‘i11sieme (veclere griglia). 11 test deve esscre pzssato dieci volte



Introduzione generale alla teoria e al (est di Szandi 7

‘l perclré e molto sensibile alle circosmnze e 1c variazioni osservate tra una registrazionc e l’altra sono pom-
imr triei di informazioni (vedere pilli avanii, la pane sulla interpretazione del test) che il grafologo potré di rado

wli, raccogliere poiche non lavora su 10 seritture successive.

nti- Le sfnldature (clivages)

nu‘ Szondi coneepisee il suo lest mertendo in evidenza nou reazioni staticlie, isolate (esempio d, mi, eee.)_ ma i]
prodorto di una sfaldatura (clivagc) rispcno ad una situaziorie d‘origine dove il soggetto zivrebbe teorica-

;°e' mente le quattro tenderize di ogni vettore di ugualc inwnsitii (esempio nel vettore di contatio: d+ e d; m+ e

ni, sia di mi), Le funzioni subiscouo allora una sfaldatura sctto Teffclto di una tensione che trattiene al-
cuni elcmenti in primo piano e respinge gli altri i.n secondo piano.

1"?‘ Il test conosce sfaldature:
- unitendenziali (esempio d+ m0 0 h0 s), segno di un dcbole invcslimento pulsionale nel venore in

‘ml questions (poche fotograe scelte), dove mm la carica del vcttorc poggia su uno solo dei due fartori,
me» come il peso del corpo in Lino clie ha una sola gambai Le altre Ire reazioni sono respinte.

- bitendenziali
- tritendenzizlli (esempio d - mi).
- quadritendenzinli (esernpio ki pi).
- nulle (esernpio d0 m0).

die Le sfaldature bitendenziali si suddividono in:
re_ - sfaldatura vcrticalc (esempio di m0 trattenuto in prime piano, duiique con d0 mi nel seeondo piano
mo teorico) reazione poeo stabile, con due reazioni sintomatiche, che corrisponde ad uua forma di isola-
"di memo.
pi_ - sfaldatura orizzontale 0 mescolanza (Legrerzmg), affermativo (++) o negative (--), reazione di equili-

bxio pulsionalc, piu slabile, dove ogni fattore é aceettato e si intreeeia eon l’altro. Questzz sfaldatura
produce le “forme d’esistenm” dette protcttive. Ncl vettore dcll’Io, ad esmnpio, la mescolanza produce
il prolo dell’lo adattato (Sch- -) e quello dell’lo sublimato 0 urnanizzato (Sch ++).

- sfaldatura diagonals (+- e -+) dove e’e investimcnto ehc segue un fattore e contro-investimento ehe se-
nd gue l’altr0; ‘vedremo nella tcori;_1 dei circuiti clue essa comldina sia le due reazioni piii primitive, sia le

due rea.z1or1i piu evoluee. Szondl parla allora di disintegrazione (cfr Die riebenlmis-chven, 1980). Que-
stu sfaldatiua. (clivaggio) e spesso piili problemzinczi delle altre (piu potenzialith patologiche).

Nella sfaldaturn totale di un vettore, ll prolo e ‘:5 tutto resta in primo piziro, laseiando soltanto 00 nel
secondo pianolteorieo (0 viceversa). Questi prolili (doppia ambivalcnza) e 00 corrispundono rispettiva-

¥v mente al massimo o 9.1 minimo di elahorazionc psichiea.

Alcuni cenm sull’ambivalenza

D E Bleuler, Cll cui Sandler ha detto che “era conosciuto per la sua ambivalonza" elie, in oeeasione dello sm-
,o_ dio della SCl‘llZO'Cl1i2l., introdusse, nel 1910, il concerto di amhivrilenm presente in Szondi attraverso le re-
|n- azioni i4 Si tram di un veccl-iio coricetto cl1e risnle a Ernclito (le eose sono unite dalla loro opposizione),
7b. else Freud riprende nel 1912, ma chc aveva gié dcscritto primzi sotto Tespressione coppia dz‘ appusm
in (Minutes de la Saciété psychunalyque ale Vienna, 3 febbraio 1909). Eccunc alcuue denizioni:

Ha "Disposizione psiehicu an U11 soggelto Cll pmvn 0 nianifesta simuliuneanxeme due sentimenti, due zittcggiainenti opposli
nci ennronti di uuo stesso oggetto, una sbessa si\u2r7,ionc"(l)i1,ii>nariu dcllu psicuunulisi, Laroussc).

'°‘ “Presenza simullanezx, in reluzionc 11110 stesso oggcllo, <11 lcndcnzc, alleggiamenli C scnsazioni oppostc, ad csempio amorc C

Km Odl, , (Essenilu quests pcsizioni oppcste] simulianee e indissoeiabili, (che eostituisoono) \m’0pp0Sizione non dizilethea,
insupcrabile pcr u snggetto Che dice 3110 stesso tempo si e no" (Laplanche e Ponlalis).

ier Bleuler descrivc Fambivalenza in relaziorie :1 Ire settori:
ll" - nzione e la valomzi (atlivitd-passiv1'rd).' esempiu: vulur mcmgmre e non mangiare, che chlama ambi-

tendenzn;
ha - intellerto (armazione e neguzizme): esempiu: enunciare um; proposlzione ed ll suo apposto;
mi - ajj‘érr1'va.' esempio: amare e odiare simulraneamenre I '0gge!ra. Quesm terza seltore é privilegiaro da

Blculer (uerché cosrimixce Ia premessa per gli altri due) e da Freud (canitm edipico), che I0 de-
ll‘ xcrlve m particulars in L 'h0mmc aux rats (1909).

Freud mostra l’import2u-an dcll‘nmbivalenz1 nel1’ossessivo, come pure nclla gelosia e nel luttu, Nel para-
n- noieo, riguarda le coppie amore-odio c uumo-donna (L908). Dopo il 1920, essa esprime per Freud una re-
;o lativo. disnggregazione delln libido c dell’impulso di murte (Le moi ct le Ca). Lacan ehe evoca di rado
te
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Yambivalenm, parla di un elemento :1 due facce (Le semimzire IV, 21.11.1958), di volen:-nolens (VH 124) PA’

c dimostra ch: esszt st basa sul pregeuitale (IV 5.6.1957), c lo illustra con il neologismo Ddinnamoramcnto Qua]

(humamum/z'0n) (XX S4, 90)‘ Per M. Klein, Yoggetto c di primo acchito ambivalente (buono e cattivo), (ax

cosa elie induce il bambino a difendersi evitando quell’oggetto. den.

Qucsta posizionc arcaica sari superata clalla posizione d"ambive1lenz:1t SZOI

La serittum si presto belle all'osscrvazione dell’ambivalenza. Pulver, che vi ha dedicate il suo ultimo cz1pi- Nd
tolo ne “II simbollxmo della scrilturu” (1931), dove insiste sulle irregolaritfa. di inclinazionc (in pamcolare Smc

uclla zona mediztna), ma cio vale anchc per le irregolarit di direzionc-(sinistrogira, dcstxogirzi), di dimen-

slone della Zena mcdiana, d1 cStensione,..4 per i carnbiamenti di anclatura, 1:: differenze tra testo e mm, fond

ecc.. Occorrc aggiungere un elemento Hascurato da Pulvcr, quello dclla tensione. h

Test cli Szondi e punti di vista topico, econmnico, dinamico e genctico

Szondi penncm: un nuovo approccio dal punto di vista topico, clie comporta quattro luoghi, dove prcval- “Szc

gone il contatto con la realté circostante (C), Foggetto del desiderio sessualc (S), l’lo (Sch) c l€l legge (P). e sunt

Cl1C si sovrappongono soltanto parzialmcntc con la topica eucliana come vcdremo. szor

ll punto di vista ccnnomicu (intcnsitéi) si trovzi nell'intenstti1 (quzmticata nel tcst) di ogni Farlore, do 0 alle 37).

acccntuazioni (ll l), negli indici ecc. Rip!

ll punto di vista dinamico, particolarmente impormnte per Szoncli, si osscrva nci conittl di tcndcnza, le S)

nellc rclazioni tra vettori e fattori, nelle amlzivalcnze (1), nella maggior pane degli indici, ccc.. Cosi un -

can/ro (Sch e P) segnato dalle u.nitendc11ziz1li (esempio k0 p, e - hy0) disponi di poehi meccanismi per ge-

stire vettori pcrifcrici tri 0 quadritendenziali. E ad escmpio il caso dci tossicodipendenti la cui pexifcria -

comporta spesso i, la combinazione e- hy- (0 i), i.l principio del piacere d+ 111+ p+, con un Io k0 p+/0).

lnne, il puntu di vista genetico 0 stoxico, complctamentc rivisto alla luce dei lavori di Schottc, si trova in Scl

pnrticolarc nellc quattro posizioni (circuiti di Schottc) (vcdcre piil ztvanti). cent
arre

Origine delle fotugrafie acc(

Lc fotograc rappresentmio individui chc sofono per clisturbi rnanifesti molto pronunciati, la cui diagnosi cu“
era giii nnta 21 Szondi. Pgfcngono in parte, da opcrc di psichiatri tedeschi (Bi.nswa.ngcr, Weygandt, '
Hirsclifeld_ Kirchho‘, St(' Le fotograc di assassinj pmvengono dall’[stituto svedese di psichiatrizt l
criminale. Solo quattro fot Vi ae rapprcsentano Ungheresi. -

W .
~

Interesse delle fotograé cnmc base di proiezioue

Szondi non 6: il solo a fondarc un test sulla rcazione affcttiva a delle foto 0 a delle immagini. Si conoscono Que

ccrmmente il test di Rorschach (rnacchic d’inchiosLro) e la immagini dcl TAT, ma vi furono anche altxi ‘em

tentativi cli questo tipo che hanno potuto iuuenzare Szoncli. Verso l930, Van Lenncp, 21 Utrecht, aveva ana

elaborcito un piccolo test secondo lo sptrito del TAT che comporta quartro immagini a oolori sui temi: am!

Esscre con un altro | Esscre solo (con se stesso) I SW3

esserc abbandonato | Esscrc in compagnia l spa‘
dell

Il dr_ Roemer (Stoccarda) aveva realizzato dei fotomontaggi Lot
ll test di Max Li1scher( che ha couosciuto moltc versioni a partire dal 1949) e piit astratto, poiché riguardzi

la simpatia 0 l’a.ntipatia esercitata da colori (cltmciisione che esiste in modo accessorio ncl Rorschach), IL
Il test di Szondi, di intcrcsse allo stesso tempo teorico e clinico, e utilizzabile a partire dai trc anni d1 etét ed

e indipendcntizmcntc dalla lingua parlata dal soggetto, Fa
“Da quzmdo la psicologia clinica, tra la tenmzione analitica e il desidcrio di rispondcrc alle domancle 50- msf

ciali di valutazione, <': alla ricerca di un metodo ed un discorso piil rigorosot il test di Szondi offre £\l clinico S“
un approccio precise, ricco, o volte nuovo, alla vita psichica: nel quale non vi e interruzione, vuoto Ira teo— om
rizznzione, clinica e test. N011 vi E: indicazione o rcstrizione al suo impiego. Test non verbalc, non prescnta [as

nlcun osmcolo per soggetti che parlano male 0 non conoscono la lingua ancese. Puo csserc applicato :1 Be]

bambini n dal momenta 111 cui sanno dire la lore prefcrcuza che si traducc con “e buono, e cclttivo” 0 “ é 1131‘

hello, e bmtto” (Monique Henry, “Le test dc Szondi, applicatios cliniques”, Fottuna, N° 9, 1990, pp 23, dl S

16-27). :1:

cor
Pre
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124) PATOANALISI (SCUOLA D1 LOUVAIN)

gilt)“ Quando Jacques Schotte, professore (oggi emerito, ma piu attivo che mai) nellc due Universita d.i Louvain

’ (ancofona e amminga), incontra Szondi 211121 ne dcgli anni 50, egli deve paradossalmeme pcrsuaderlo

dell’c<:ce11enza dei suoi iavori, poiché - dice Melon - nonostame il suo stile iper-assertivo c dngrnatico

Szondi dubiurwa deiia validitix dei sue appr0ccio._ Schotte passera {re anni z1‘Zurig0 con Szondi.

glare Nel 1963 gli rende omaggio per 1 sum 70 anm su “Notice pour introduire le problems structural de la

Slucksaisanalyse" (Sznndiana, V, 1963, 114-201, ristampato in Szondl avec Schorle, pp 21-75). in cui ri-

':ln_ prcnderfi e sviiuppera i temi, in partieolarc nel suo corso dcl 1981.'Vi enuncia ciiz che condurri ad una ri-

‘ a’ fondazione della tcoria szondiana. Sc: Szondi ha invunrato i1 tcst, Schotte c gli allicvi che egli ha siimolato

ne hanno garantito 12 conccttualizzazione: riletlura del vcrtore di Conmtto, abbandono della tcoria genetica

(i mot] pnlsionali non sono pin visti come cspressione di geni, Ina di catcgorie esistenziali), teoria dci cir-

cuiti. Monique Henry (Universita di Montpellicr) ha scritto:

5V1- “Szondi ha pmdoito nna dottrina e unz test le cui basi teoriche sono vaglie... La Scuola di Lnuvain si e as-

ip), 6 suntl i1 compito di eiaborare la teuria che ha prodotlo i1 sistema puisionalc e di sviluppare la dottrina

Szondizma ben :11 di Iii del test” (“Architecture du sy stémc pulsionnele szondiennc", Formna, N1, 1986, p

) alle 37).

Riprendcndo una distinzione di A. Koyré (Epiménide le menteur, 1947) ripresa da Ortigucs (Le d/rcnurs er

enza, I2 symbols, 1962, pp 162 sqq), Schottc vede 1c iniziali dei fziltori (d, m, ecci):

si un - non pill came zndicann delle classi, nel senso delle specie prichiatnchu some in bomnicn, come un

:r ge- SIS!Emt1— armacliu con i suoi can-etli,

ifena - ma come indicnnn dclle categarie, nel sensu dz “ass! fundamental; mturnn cui sz ordina necessa-

*. riamenle l’innn‘a varletzi deifenomem” 0/lélori), di cntegariepulsmnali di penslem e d1 vim.

W6 in Schorte dcnisce le pulsioni non pin con Faiuto di sostantivi in funzionc del loro oggci/0 (padre, madre,

centre ...) ma con 1’a.iuto di verbi semplici indicanti il tipo di movirnenlo pulsionale dcl soggelio: andare,

arrctrare e combinmi a vari Lempi e rnodi: clover ccntartare (d+), esscrc nconosciuto, far vcnire Questi

accostamenti perrncnono di circoscrivcrc mcglio le relzizioni [fa pulsione e linguaggio, in particolare nella

gnosi cura anahtica. Melon ha completato questo lavoro per le 64 combinazioni vettorinli. In questi verbi prevalci

mdt - il movirnento, in C (esernpio c1+ m0: cercare).

‘mm-A - la sua camira da pane dc11’oggert0 in S (esempio h0 s-: subire).

- il suo asserviinento in P (escmpio e - hy-: dominarc).

- 11 suo Aufhebzmg in Sch (csempio k - p+: razionalizmre).

(A uiebung: lavoro chc possa giungcrc ad eiiminare - aufheberz — Ycccimzione, a costo di una (rasf0rma-

zione de11’insiemc dcl sistema: encrgia icgata).

5°°“°_ Questa riicttura compieta d.i Szondi da parte d.i Schottc. clic viene chiamata coi lcmiine pato-analisi, é con-

: alt lemporanca alla rilettura di Freud da pane di Lacan. Awicina ancora piu la teoria szondiana alla psic0-

5“’°"“ anzilisi e a una antropopsichiatria fenomcnologica trascurando i presupposri biclogici ed ercditari (geni) c

ampiiandcne Yispirazione teorica. poiché i quattro n-iaestri di Schotte scmo Freud, Lacan, Szondj e Bin-

swanger, psichialra fenomenoiogico chc pone, come Szondi, 11 problems dclla libcnix Schotte si riferiscc

spesso anche 21 Erwin Strauss, a Maldiney, a von Wcisicker Sacricare i gcni é come sacricarc una

dcllc basi dclla teoria szondiana, ma nib non incia par nulla Finterprcizzionc dcl test. Schottc fll scguito a

Louvain da Waelhens (1911-1981), poi da Iain Mélon a1l’Université di Liegi c da mmi altri

IL TEST DI SZONDI NEL MONDO

1 La teoria szondiana si é diffusa in numcrosi pacsi (vedere Szondlzma 1998-2), e vi sono oggi molti centri di

10 sO_ insegnamenti dcl test szondiano particolarmenlc attivi.

“mm Svizzera: Istituto Szondi di Zurigo (Fricdjung Jurtner), centre storico dove Yirisegnamcnto C: un pd pin

2 my crtodosso, c che pubblica - i.n tedesco - la rivista Szondiana. Svizzcra. romzmcla: Christian Papilloud, Nico-

xenm las Duruz, MiCé1is, E1 Genton (Universitii di Lausanne),

mo a Belgio: Univcrsita di Louvain (Jacques Schotte, che ha lavorato per tre anni a Zurigo prcsso Szondi, P11.

0 5: Lekcuche, J. Kinable, +C1. Van Recth) e di Liegi (Ican Mélon). Melon pubbliea i Caiuers du CEP (Centre

|p Z3’ di Studi palhoanalitici) in parte disponibile su Internet‘ Citiamo ancora Marc Ledoux (La Bordc; Presidcnte

del CEP), Robert Maybe c Henri Vanderschelden, vice-presidenti del CEP e altri.

Francia; Con 1’intcrcssz|.rnento d.i CL. Van Rceth Finsegnamcnlo d.i Szondl é arrivato a Parigi V11 dove ha

cominciato il Dotti Aiain Laréme, chi: oggi insegna a Dijon (come Michel Decamps), e che é aitnalrncnte il

Prcsidcnte della Societéi inlcrnazionale Szondi, e organizza le riunioni dei GERSAG (Groupe d‘Eludes c di
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Recherches Szondien pour Fapprofondissernent de la Graphologie). 11 GERSAG raccoglie psichiatri, psi- ria S2

canalisti e grafologi szondiani franccsi c belgi. Citiamo ancora le Université d.i Montpcllicr (+G. 1-lauc, An- Slam

ne Gayral: rivista szcndiana Forluna) e di Besanqon, c La Borde (.l.Oury). 1'0,-a1

Europa de1l’Est: Ungheria (Erika Gyiingydsikiss, Maria Csillag, Virginia Rotarescu), Romania (Dumitru [1 sec

Ivana), Russia, Polonia (Danuta Saletnik) pm-M

Stati Uniti (Dietrich Blumer, Memphis, Universitéi del Tennessee, Presidente clella Societii Intemazionalc pane

Szondi). Gertrude Aull, che insegnava al Wagmer College di New York, ha Lraclotto ncl 1952 la Diagnusi mgng

sperimenmle delle pulsivm, ' 911;; (

Sud America (Argentina: allicvi di Peter Balazs, vecchio allievo cli Szondi, e del Prof. Bucher; Brasilc: G esem

Muller). che i1

Giappone (molte pcrsone, alcuns for-mate in Belgio come T. Yamashita, hannu raggiunto il professore Sa- E in 1

taka e i1 sig. Togashi. elm hanno studiato a Zurigo). molt:

Scandinavia (Leo Berlips, nato in Olanda e stabilito in Svczia dove e state allicvo di Frbéirj, ha cream un scri

silo szondicn multilingue su Lnternet; R. Kenno, Svezia; ].G. Borg, Finlanclia) Qefcz

La grafologia szondiana é insegnata in particolarc in Francia, Belgio, Svizzem, Gennania, Lussemburgo, straz

Rcgno Unito, 1121113, Unglieria., Quebec. all’al
Ultin

FONTI di ve

Opera di Szondi
i1 lor

1. Schicksalanalyse (L'ana1ii'1 del desrino), 1944, base della clottrina genetiw delle pulsioni. la so

2. Lehrbuch der experimenteller Triebdiagnosric (Trattato di diagnosi spcrimcnmle degli impulsi), 1947, magi

ripreso ncl 1960, quanclo introduce al suo metoclo elinico. [ecu]

3. Triebpatholugie (Patologiu pulsionale), 1952, approcciu sistematico dclle rnalattie mentali. com‘

4. Ich-Analyse (L‘analisi dc11’1o), 1956. “° 3‘

5. Schiksalmnalysclische Thempie (Terapia del1‘ana.lisi del destino), 1963, lavoro centrato sulle appli-

cazioni tcrapcutiche. Lav‘
6. Freiheit zmd Zwnng im Schicksal des Emzelnen (Libertzi e costrizione nel dcsiino clcgli inrlividui), Que:

1963.7. stud

7. Kain, Geslalten des Bses (Caino, gura del male), 1969.8. M), 1969 Fret

8. Moise. réponse £1 Cain (Mosf: risposta a Caino), 1973.

9. Die Trlebentmischen (Les desintriques), 1980, ultimo lavoro, dedicate in particolare alle sfaldature
5‘

diagonali In ;
Cii) 1

Altre opere szondiane di C‘

Questo seminario tienc conto anche della letterntura ulteriure, in particolarc lopera di Susan Den pm
(1916-1983), allieva di Szondi (1937-40) emigraia negli Stati-Uniti, Introdzzclmn ta the Szvndi Test, 1949 sult:
tradotto in franccse (1991), 0 soprattutto su quelli di J. Schotte e dei suoi allievi, J. Melon, M. Legrand, M0]

PH. Lckcuche ecc.. Sew

Molto si cleve anche alle molte pubbliczizioni szondiane pubblicate in Belgio, zi Zurigo, a Mcntpellier e a Am
Dijon: Cahiers des archives Szondi, CL7hi€!‘.Y delln CEP, Szundiana, Fortuna. ham

Z011

Lavori di grafologia S20

Anchc SC i suoi lavori in matcria sono modesti. vurrei scgnalare cib ehe devo a Anne Cervieres, che ha ri-

chiamato la mia attcnzione sulle applicazioni grafologiche del tcst gié oltre venti anni fa. Oltrc agli scrilti in

tcdeseo di l.n€;s Grin-linger e in Inglese cli Hugues, citiamo P. Faideau, Ln graphologm, c F Leféburc, Le

/mil.
Uopera maggiore é quella d.i Fanchette Leféburc c del Dott. Jean-Charles Gillc-Maisani, opera alla base di

tutti gli nltri lavori gmfulogici sulla teoria szondiana, di grunde qualité e di molto rigore. Pur rcndcndo loro

omnggio, ci occorrc comunque dire qui i punti sui quali ci disiiuguiamo cla loro. I1 prime punto attiene ai

lore prcsupposti teorici Mentre Szondi si deve comprendcrc ncl lone freudiano c della scuola unglierese di

psicoanalisi, il Dott. Gille-Maisani, che é cli formazione junghiana, e F Lcfébure, che viene dz: altri 0riz-

zonti, lmnno a volte 1:1 tendenm ad ignoi-are qucste basi worichc c affrontano l’opera szondiana con riferi-
menti jungl-uan.i, 0 con altre teorie ancora, come Fapproccio mitologieo (0 planetario) di M.mc dc

Saint-Morand. Cib conduce a commenti abbasmnza eclettici, che si allontzmano a volte dal pcnsiero slun-
dizmo c non sempre permettono di affermme la portata. Abbiamo quindi tcntato di rcinserire mcglio la Leo-
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> Psi‘ ria szondiana nelizi sun prcspettiva psicanalitica e in sue altre derivazioni, coma é oggi vista dai disccpuii di

= An‘ Szondi, Awcmo u.na prima descrizione del vetlors di conmlto, in cui vcdremo che vi sono hen altre cosc chc

l"or:1lit£1 el’a1-ialité.
rnilru I1 seccndo punlc dcriva dzil prime. F Lefébure e ii Dott, J, Ch.Gille»M:ns:mi hanno Ientato di mettere :1

punlo U118 Iipulogia grafologica, vale a dire mu topical alla maniera di Jung. Hanno cosi ricercato, e in gran

"1316 pane trovato, lc cquivalenze grafologiche delle diverse reazioni al test di Szondi. Qucsto lavoro i: cstrcnm»

Zmm mcntc prczioso, ma occorreril un giorno andarc pin lontano, e passare, come ha dclto Scholtc, dalle classi

alie categorie, 0 in altri terrrijni, tcnmre in awenire di tener conlo-mcglio dclla dina.n\ica tra i fattori, ad
lei G esempio non dire piii che uno scrittorc ‘ 6’ k- p+, non disporlo pill in una care!/:7, in un tipo, mn cercnre cib

chc in lui si gioca tra k- c p+; parlare di processi psicologici dinamici, non di stad e di clichcne,

3 53- E in corso un riorientamento molto vasto; ne ho discusso con Gillc poco prima della sua mom: ed eravarno

inolto vicini l'un0 all’a1trc. Egli non era d‘altrcnde lontano da qucsto approccio nei suoi egregi iavori suiia

W I-111 scrimlra dei pittori e dei musicisti. Vedremo poi che quandc dcgli szcndiaui esaminano i protocolli del test,

cercano di cvitare di etichettare ii paziente e ad osservarc Yampiczza e la natura delle modiche tra le regi<

rg, strazioni, i punti di stnbilit, l’equi]ibrio dellc pulsioni artravcrso ie difese, i possibili momcnti di passaggio

941,

PP|"

dui),

atu rc

Dcri
949,

rand,

rca

I3 Yi-

tn in

3, Le

se di
loro

ne an

‘se di

oriz-
iferi-
e dc

:znn—

Ico-

all atto. ecc..

Ultima csservazionc, E proprio di ogni proccdimento scientico denire il suo rnelodo e perrnettere ad altri
di wricario e precisario. Sarebbe fare ingiurio. alla memoria d1 Gille-Maisnni c di F, Lcféburc considcrarc
il loro lavoro come una conoscenzzi chiusa e denitiva. Per la loro riccrca hanno comparato la scnttura con

la somma del primo piano e del secondo piano spcrimcntale di 300 scrivcnti senza accurdarc al prime una

maggiore riessioue .Sonc\ forsc possibili altre metodologic Altrc riccrchc pcrmcrtercbbero certamente di

recuperare 0 afnarc cié che essi hzmno scopcrto, Altri libri si situano clliaramente un gradino piil sotio,

come qucllo di Helene de Manblanc c Christian Fest, Gmphologie er pulsions szondlennes, che conforid0~

no ad esernpio d - c Super-Io (p 22).

Lavori clinini, seminari

Questo seminzirio ha potuto giovarsi non solmnlo di qucstc fonti scritte, ma anchc del mic privilcgio di aver

studiato, alliepcm, con J‘ Schottc. di cui Melon scrivc nclla prcfazionc dc! libro di Schotte Szondl nvcc

Freud:
“Uomu dclla pnmla, pcnsamrc in inmciu. propriumente penpatetico, mzulisealcu del concetto, oratore slraordmnrm sdegno-

sn del “d‘ab0rd écnt", viaggialore irnpenitemz come lo cram) i prcsucrulici (di em ha C0l\5E|'V-’.\KD j szmdali, allusions alle
sue tenute poco classiclie), egli ci inviia ad usuirc dai sunni lcnrici dove rcsmno (anti spccialislj dcllc suicnzc unmne".

In seguito ho imparato molto in occasicne di congressi, giornnlc di studio c confcrcnze in diversi pacsi. Ma
cib che mi ha aiumto di pill ad apprendere é CGYUUHCDIC ii grands numero di test cui ho sottoposto pcrsone

di cui avevo la scritt-Lira, ivi cornprcsi ipazicnti ospcdalizzati in diverse clinichc psichiatriche, dei quzdi he

potulo parlarc con gli psichiatri che li avcvzmo in cura. Grazie a Internet, e diventato anche piii facile con-
sulmrc un c0llcga_ riccvere una risposta ad una dnmanda, scambiare testi, anche con szondiani giapponesi.
Molti hanno letto unzi prima versions di questo testo e hanno amto In gculiiiczza di parteciparmi 1e loro os~

servazioni. Sotto forme diverse, questo scminario 5: stato gié tenuto a Bruxelles, Lusscmburgo, Budapest,

Arms, Tel-Aviv c Gincvra e, ogni voila, cgli si é arricchito dcll‘app0rI0 dei partecipanti. Le circostanze
hanno, infine, farto si che il divzmo sul qualc ho cffcttuato la mia anahsi per diventnre analista sia quello d.i

Zoltan Vcrcss, unghcrcsc di origins, one conobbe Szondi e Lmre Hermann e corrispose con lore, c chc

Szondi cim nel suo lavoro del 1969.
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IL VETTORE or CONTATTO (C) 2‘lfi1;’Q‘

I vari nspetti deifattari d e m . 1“

Primo sommario zlellu nuzinne (Ii circuita (circuiti di Schutte) ' m

Presenlnziane di scritture ° 01

c\

I1 vuttore di Ccrnzmo riscrrtc dc11a frcqucnmzionc, durara divcrsi anni, tra Szondi e Imrc Hermann 1’~

(1889-1984), psicanalista ed etologo che é serrz’a1Lru uno dei pcrsonaggi pit impormnti dclla Scuola di psi- Cl

canalisi urrghcrese dope Fcrcnczi. Partcndo dalla osservazionc dc! primati e della prima infanzia, Hermann 16

1121 dcscrirro, in panicolare ne “L ‘instinct lial ” (I943), una coppia di moti pulsionali denita dalle Ri¢0r~

cspressionr: aggrapparxi (sich anklammcm) e andare alla ricerca dr ( auf-Suche-Gehen). S1 tratta di un 513 °P
dinamismo pulsionale pirlr primitive de11’impulso sessuale descritto da Freud. Se ne trova unestensione nel P61’ 1"

vettore di Conmt-to di Szondi, di cui si possono formularc 1e quattro rcazioni di base come segue: PI‘9917

m+ Aggrapparsi (ad un oggerto). Reazione passiva: premiere, a'errare. conservare la sicurezza, anche "Kiev
a cusro della dipendenza.

111- Non crggmpparxi (ad un aggelto) (sracvarsl) Reazione ullivu e lermlne dz‘ ugni relazione oggellunle. V6341

lascinre, rompere, rendersi indrpendentz. Gig, 5

11+ Andare nlla ricerca (di rm nuovo oggetlo), cercare, cambiure. Reaziane alliva. demo,
z/- Acquisire, mom di sé verso il mandu, verso Ikrllrave, verso ilxmro. d- Non andare alla ricerca uu co

(conservare/rrtravzrre I 'annc0 aggetto, prolrmg/Ire fl ccntatfc, attaccarsi all 'aggetI0). Reaizione pas‘ {H01}
siva (dove i1 d- si lega a m+; conservazionc di quusto rn+) Ga:-an//rs! m+ mad,‘

Una dc11c origiualitir dc1 pcnsicro di Hcrrrumn cunsistc propric nc11’avcr sostituito il tradizionalc concctto di ml-dc
imrrtn maierrm con 1’i.strntulrule, titolo dr una delle sue opere, cmpatia rcciproca fra il bambino (verso il nm-re
suo oggelto complemcmo) c la rrradre (pcr proiczionc idcnricatoria, attitudinc a proicrmrc ncl bambino il no?
proprro istinto lialc c vivcrlo comc pcr dclcga). Hermanrr osscn/:1 un aggrapparsi recipmco, sia nc11a ma- ‘V "C

drc (desideno di prendere a 1e braccia) ch: ncl bambino (desiderio di esscre preso zi 1c brnccia), ma_nife- ¢i<

stazione di un desidcrio di unions duals (Dualrmion), di anac1iIismo (Anlehmzng). La tcndcnza c1-re vi si m‘

opponc i: dunquc la tcndcnza alla scparazionc. 3:
L21 tcoria di Hermann ha inuerrzato anchc M. Klein (buona c cattiva madrc), Balint (Yocnophile c i1 phi- {P}

lo/mle, 1'zrmure primario, dovc “uno solo dci partners ha i1 diritto di farc domandc, dj avcrc delle esigen- 1’:

Le“), A. Balint (scambi di abbrzrcci c di rmrczzc ), J. Bowlby (“Allaccamenm e perdim”, 1982), Erickson E13
("1-Jnsic rmsr”), Winnicott (“Good enough mother"), D. Anzieu (La mia pelle). Altri psicanalisti hanno E1, 1"

sviluppato concctti simili al vetlore di Corrmtto, ad esempio Olivenstcirr (C11.[11C3 dcl movimento) 0 A. c G. Vile 1

Haddad (concerto di una pulsiane viatoca, pulsionc del rnoto c del1’anc1arc in cur si ritrova il c1+ di Sz0n- P7695

di, ch: si aggiungcrabbc a1Ic pulsioni oralc, analc, vocals, scopica $¢1'°i
~- Tale pulsicrrc, introduce ncl campo psiclricn 1a categoria dc1lo spazio comc gural primarin C privileginta de1 grand: Al- “<
lrn“ (A. e 0. Haddad, “Freud in Imam‘, pp 2'/-22). di

Ma: q‘
~-1'mruim\= C11 urrzr pulsimre ea somatic, rratzr prcssu gli psrcalwlislr unghcrcsr, truvcr il sun vcru fondarncnlu sulu nclla q‘
lcurra paioanalrlica di Scho1lc"(Chr. Paprllond, ‘-1.3 drzrlettica C 11 vcllcrc di ccnrattc", Urrivcrsrté dl Lzusanrre, 1999). ‘1:

Hcrmzu-in é 11 pri.\-no ad avers dimostrato chc i1 bisogno di attaccanrento E: pr-imario (vale 21 dire indipcndcnle 2;

dalla soddisfazione attraverso bisogni alimentari). Si manifcsm in p1\’TiC01£1II:‘ con i primari riessi di QC“
‘afferraxe’ Com

“Szondi... npplica all’insicme dcllu psiclriauia ck) c1\c Fraud ha fatlo per 1:1 pcrvcrsiunc, indicando clrc nun vi i: un islinlo
scssualc urrilaric, mu uu insrcnrc di pulsmni pmmn chi: snno, £11 di 113 dcllu pamlogizr in cui S1 i:o1nnu, in inlcmzioni mu1- 5°53
tiple c i1 cui groan dialeltrco produce mzmifcslazioni pix] 0 merm unnoniosc 0 disannuniclie” (Schotlu, Cours 1977-78) ml 51

Si collcga spesso i1 vcttore di Comatto a11’ora1it€1 c alllmrmlité. Tultavia, con 121 sua ccnnomzione di atmc- 85"“
camento e di scparazionc, qucsto vcttorc E: soprarturto qucllo di un modo (vicino 0 lontano) di stare a1 mon- H1061‘

do, dove gli cstrcrni sono 1:1 depressione (c1) c 1a mania (rn), disrurbo, turba in cui i1 bisogro di contatto H1115

rcsta scnrprc inappagato. La C di contztto potrcbbc cosi csscre l’inizia1c del terrninc ciclrcu, chs rinvia a C9"-
quelli che oggi vengono dctti djsturbi dell’umorc, chc Lolgono qucstzr problcmzrtica dal czimpo della psicosi "1

(mariiaco-clcpressivzr) dove alcuni 1’zwevar-10 pasta. 1;
“L'mdrvrduazrone der drsturhi de11‘urnore, conic iin gruppo autonorno dislinto dalle nevmsi re dalle psrcosi ed in re1azione_ D,a1
cnn 1a psrcopana, é un dam dclla psrchrama clrmca conteinpuranea. /\ll’ep0ca in our Szondr ha uoslrurto 11 suo schema, 1

disnrrbr de1l’umore esistcvanc in psichiuiria sclmrrlo solLu fomru di psicosi nruniacc-n\z11inc0niC11c; inchre, gli a1Lr1' disturbi, dam
C110 nun cram) psicotici, ma C112 avcvanu 8 chc [arc con 1:1 pcnurbazrcrrc dc1l’\irr\0rc, crane dichiamti nevrcrtici Ora, S1 5;. col r
C112 é meglio fnmc un gruppo drsrmtn, gruppo she non é né direttamente nevrolicc, né psiconco" (J. Schotte, “Szondi er dell’
1-ruucl”,]'1p, 133-134).
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Nel vettore di Contzmo, Szondi imreceia eosi 11151131110 i li di rrc dmlertiche, in modo abbastanza vicino a

que11o di Lacan (Le xemznalre 3.7.1963):

~ att:|ccarsi- andare alla ricerca (Hennann),

~ mania-depressione (dismrbi c1e11’1.1more, Stimmung),

0 oralitlq-analitii, che Szondi concepisce d‘a1tr011dc 111 modo un po’ diverse da Freud D21 111111 parts, :11-

cuni aspetti della 0r:11itz'1 rilevano fattori (come Fintroiczione k+) Da1l'a11m partc, 11 fatwrc 111 va oltrc
1'or21litz'1 in senso stretto per includere Finsieme dci m0Vimc11ti pulsionah dell’1nizio della vita: calore, '

- co11t:1ttc corporeo, prescnza Dope Schotlc, gli szondizmi mettono ancora d1 pi1‘1 1"z1cce111o su questa

terza bipolaritia (oralim-analim) per pnvilegiare i due primi
111: Ricorchamo chc la dialertica 1': pcr Hegel 1111 principio c11e collega concetti opposti ma 11011 separabili. Que-

un sta opposizionc (tesi e 211-ntltesi) 11e genera 111121 terza, la sintesii che :1 511:1 volla si eo111'ronteré con u11’ant11es1

1e1 per una nuova sintesi. In Schone, inucnzato qui dal pensiero di V, von Wcizséickcr, la dia1cttica e reci-
procird (Gegenseitigkeh): cosa 6110 impliea una dinamiea, un movi111u11to. A11c11c qul, s1 assiste dunque ad

he u11’evo1uzio1-1e rispello alla coneezione u11 po’ p111 slalica di Szo11d1.

2.' Veore di Coutatto e relazionc pre-oggettuale - Dialetlica della dist11nz:1 e della vicinanza

Gié Szondi, e aneum p111 Sclmtte. contestano che :1 livello del Contarto, vi sia gii1 un oggeno propriamcntc
1161101 some vc ne sard nel vettore Sessuale. La 1§1a;10ne del conmtto si rifcrisec meno a un oggetto chc :1

a u11 contatto, m1 legame con 1"ambie111<: come lo e 1’ambien1e naturale mz11::n1o prima r1c11a distinzione tra lo

5' 1177111111110 (:1t111qsfera, Srimrnzmg, disposizione aF:t11va: umorc), un legame con 1:1 madre prima di Edipo.

di

11

il

w-o=1—<

1

i

>

1

madre 11011 soltanto 111111-ice (0ra11t£1) ma s0prz111u1to carcz7.evo1e, con funzione di suppono, avvolgixnento.

ccrdonu ombelieale, para-eeeitazionc nc11a regions tlmieu, protezionc contro 1’a111gosci;1 (Laean, Le semi-

m11re,X, 23 10.1963: 6.3 1964). Si potrebbe dire in altri tennini c11e si 1111112 meno d1 1-11:.1d1'e che di mater-
n0.__

" ) “C115 che si c111:1111a per 1’esat1ezz21 pulsione orale c11e sarebhe meglm neondurrc 11 :11‘: chc cssu £:, la [11112.io111: pI11ce111;1r1z1,

ciu 11 cm 1111 zntacco cmm: posse su qucslo grauuh: cm-po.... I1 110110 s1111i1e 1111.1 placenln E 111 1111111110 oggco addossmo, at-

1.100310 .1111 SUB 11111111 she 11 11111111111111 soggetln S1 111511111511», @111» 11 511111111-1>-111111111 e ricevuto 1111111 111111118, e c111: gh v1er1e 11-

=p0sl0”_ (J Laean L1 5111111111111». vL11, 12 6 11269, 14 5 1959), "L11 p111v&:n1_z1. ¢11¢ 111111 11111111 11 si111bu11uuI1: 1’ugge!1O per-
dulu piyrofondo “, X1, 20 5 1964), “nggetto :mace:11o"'()C1].I, 5 1 11765) attnmo a1 11111111: 51 furgia 1'4 funzioue d1:1 111110 111

quun1(1 mitieu (XV, 13.3.1968). “A livcllu <.1c11u <1011\z11\dz1 o1'.11e_ v1 1': 111 11111111 11113 i1\v0cz17.10ne o11.re a c1<'> che puo su1111isf111'u

1'ogg1:ll0 1-¢1111"(v111‘21 11.1051).

E 1:1 relazione al rim-10 dcl movimc11t0 ambicntalc, ad un movimcnto ciclico d1 va e vieni, presenza e assen-

Z21, reeiprocim e seambio. Szondi fa appcllo :1 cie c11e Heidegger eh1:1n1:1 1'em"az1or1g_pn'maria :11 _e;1'qrc1, ""
vale a dire di sistemare, orgaxzzare 1:1 p:1r1eeipaz1o11e prim‘<J1'E1i':I1e }11Db 1101111 vim. Siamo qui in una fasc
preeedente a quella de11’11-nmagine speculam, 11011 1101121 percczimnc ma nella 5unsz1zi0nc' scnsazione di es-

serci, d‘aver1u0go. '

“()rig1m.\ri111ne111e, come sot1<11i11en g,ius1a1ne11Lc Wi11111c0lg non vi e né 111:111.1’e né bn111bi.no, vi e 5011111111) un1fnnn1u‘1_ ldenlilzi
d1 posscsse (holding) dove 11 b11mb1no fa csislere la 1n:111re 1111110 quz1111o 111 111111111: fa eSis1e1'e 11 b:11.nbu1o, Qucsta madre e

questo bamhino non posscno coneepirsi uno scnza 1111110. L’i11u41<: 1:m1si11c1'a1c ultruvcrsu 111 posizione p1‘11no1'd1<11e (n\+) e

quello 11111110 511111 7 11011 <11 1111 oggetto - <11 W1111111 16111111111111 51111111111111 . . 1111111111111 11111111111 11 1111111111111 @11¢ preede
qucsla 1111:dz1111i1 l.1’cv<:111u pulsionale inlxuducendo nel1a leerin ps1cm1:11i11ca 11 Concetta d1 “amore p11ma110" (prinxurv lave)
1111111111111 11 111111111 111 ~~11111111111/.11 W111-,.1111~"" 11111.11: /111111) p».~1 1111111111: 1111 uirmw 111 re1z1zio11e ad 1111.1 1.11-@1113 de11’c11'nh1en1c

na1111'a1c“ (Mélcn)
Occorre vedere in Winnieott 11011 un ogelto di transizionc ma uno spazio, un fcnomcno di tra.nsiz1011e, Nel
Contatlo 11 n10vimc1110 pu1siona1c va direttamente da11a fonts allu scopo mcttendo in cortocircuito la coppia
soggetto-oggetio, d1ee Schotte c1-1e cita 1’esempio dclfalcoolista ehe non 11:1 bisogno di oggetto ma tende u

1111 certo $12110 con una serie di attiviui E s1 sa c11c 121 pcrdna di un oggeno 11bi:1in:11me111e investito (coniugc,
gcnitore, bz1m11i11o) pub csscre un fzmore scatenmte de11’a1co01isn10, la bevancla divenla in 111:1 eeno qua1

modo un oggetto sostirutivo di quelfoggetto scomparso. La m1'r1e1ce1:1 non e di pcrdcrc; la madre come zalc,

ma di trovarsi senm aiuto (Hilflasigkeir).
Certamente, 121 nozione di oggerlo 11011 e co111p1e1:unc111c asscnte dal Contatto. C1 si rilrova comunque:

“11 1cma ps1cz1na11111;o del1'cgge\\0 perdulo. che 1'1'c\11l 1121 .sv11uppr11o 11 propusilu dcllu 111z11i111:u111u. Mema q\11 (11 essere
menzionato 1-1 eonchzione :11 libemrsi de11z1 nozmne $113511 111 oggultu 1‘11u:11é 1:16 1:111: 13 pcrdulo it 11 1110111111 “[1. Se11o\1e, 00150

1977-78).

D‘a1tra parte, Finvestimento secondo la pulsione di contatto C 0 la pulsione sessuale S pub poggiarsi, fon-
dersi in i11vesti.mento d1 un solo oggetto, come anche Ycggzstto pué esscre invcstito piuttosto col mode C c11e

CO1 modo S_ La re1:1zi0ne con 1’a1t1'0 (vctlorc P) passa cosi attrzwcrso 111 111cdiazi011e della prima esperienza __.

<1c11’0gg1:tLo perduto. I1 dcsidcrio d1 ritrovare u11crior111en1e questa prima soddisfnzione (V1/Yederjndzzng), 111
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felicité perduta (das verlarene (zliick) costituisce l universe di rn+ da dove comincia la vita del bambino,

quello cli una sensnzione piu chc dclla riccrea di un cggetto. La nostalgia del senc matemo si traduce nclla

ruazionc cl- m+, tipico dell‘nom0 oeciclentalc, marchio regressive della nostra cultura ohe fa da alveo alla

nostra “nevrosi di base”, di cié che Edmund Bergler ehiarna “masocliismo orale" .

"vs sono nus relaziom dz promllvere, Lra sé B 11 mcndo, ua qllilllle slum) pensabili... z\il.ra\'1:rsL) 13 pannm slugger-

lo-oggelto 11 ricorso S\€>SG @113 parola reluziunc, H muggier xagione =-113 noziom: Lil rclaziene d’oggeY!0, deve esscrc pm-

sonn nell misura in uni implicu questo fmceiz a faceiu A . I dislurbi ilcll‘um0l'e, nella lore speeicilia, sono da eonsi<le~

rursi 001113 p::m\rba7.inni di queslu zunu dove Fcpposizione “suggclto-0ggcl!0" non e anecru pertinente cm chm: uvviene

in quests universe pub esserz: deserilm come mm dialemca clellu disuanza 2 della vieinanzi rlspetin 211 mundu e 1.\ sé. scuzu

relimone H qualclle pmllu di nferimcnlv. Mavimcnti dl avvieinamento C ax distacco Si uhemano (1 Scheme, Cuurs

1 930-8] )

“ Qui il concelto di Oggello blncca piu che £1: lncc sulla pmblcmuueu in causu “(PH Lel{enel'\e, La dwlellica dell? pulsioui, 3

V!

£0

n

» a2

ck

Z. la

I-'§m"'8

p. I l8).
K

Nellu misura in eui vi e pre-oggetlo, vi é comunque gin un‘ev0lun'0ne tra i fattori m e d:

I m. la domnndu del soggetto all’ambiente naturzilei anceraggio ad un prime oggel/0 (orale, matemo) c

a qnelli ehe vi si sostitnirannoi non in quamo nutrico (oralit. seno) ma in rnisura maggiorc in quanta

larore clella sicurezzzr uffettiva dell’ambiente prcnatzrlc, con turto quello che cio implica sul piano del

sostegno, del fugio in cuso di pericolo e del nmore di essere scparato. La prospettiva herma.n-

no-szondiana vi vede un supports pin che un oggetto_ un contenitorc, un ambiente naturule cl.i scddi»

Schoi
menu
I d

I d

Siei
posse

scimento E l’espeenzn d.i essere al seno di, in eonform.1!z1 con lletimologia (SIMMSI curva, cuvitin, d

eoncavitii) (Scliotte), e il seno in quanto grembo materno (Laean, Le Seminaire, XVI, 25.3.1969). La

seelta dcllbggerto annelitico eorrisponde alla reazions m+l In aleuni gruppi (sette, sociebé primitive

gruppi di adolescenti), e l’a.\-nbieme nel seno del gruppn chc svolge qnesto ruolo matemo pormwre d1

slcurezza. La tenclcnza 21 rcgredire verso Tambicnto matemo primarlo e soslituita da qnclla di trovare e

conservare il proprio posto nell’ambito del gruppo.

I d

Scho
I m

0 c

»
, Rico

0 d: imperniato sulla domanda dell oggettu, ehe comincia ad apparire in d- (artaccarsi all oggetto,

zweme oura, ripararlo seeonclo i.l signicato di Melanie Klein), quindi in d+ (rieercn. di un soslituto, d1

an Ermrzabjekt).
Tum) cio slgnica che un soggetto, che e pin segnate dzillu problematica del vettore C che cla quclla del

vettore S, colorir. le sue relaziom con l’ogget1o con la ricerea di un/:1 partner che gli porti sieureua :1ffetti-

vu e ainbiente caloroso. Per meglio deuire lu nozione di oggetto, Schotte assoeia le quamo reazioni del

futtore C :1 dei vcrbi d1 movimenti propri del soggelm (concerto (ii auto-movzmenro di V, von Weizsficker)

iuttosto clie a vcrhi che esprimono movimenti in relazione ad zm Oggeito.

Szomli I Schotte

m+ Aggragparsi (ad un oggetto) l Fnr venire (il monclo). Prcndere

cl- Attacearsi (all‘zunie0.0ggctto) | (Farsi) venire, dimornre, restare

d+ Cercare (un nuovo oggetto) I (Farsi) andan:

m- Rompcrc (con Yoggetto) 1 Far anclare

D‘altr;i pane, Schotte e Melon illustrzu-no questi quattro movimenti pulsionali coniugzindo i verbi di auro-

movimento, con tempi e modi diversi (attive, passivo, pronominale) che corrispondono al mode in cui il

linguaggio pui) tradurli: in pamcolare nella cura analitica_

m+ Presente, contattare; prcndere, essere in conmtto

d- Pnssato, aver contattato (e smettere di contartare, guardarc)

d+ Future, dover contattzire (parlire, andarc alla rieerca d1 altre cose, andare verso).

m- Futuro zLl1[Cl'l0fB Aver clovuto contattare ( e smccarsi. lasciar perclere, far scomparirc il mondo).

Mcntrc: in un’0tticz1 pill biologicu, soprattutto a]l’inizio del suo lavuro, Yoggetto era per Freud uno del

qnattro parametri della pulsionc (eon Fongine, lo scopo e liintensitii), c d’altm pane la piu intercambiabile

del quartro e che per Lacan divenleril Foggetto della maneanza, del clesiderio e del fzmtasrna piu ehc clella

oppe

Vett

r-
»<~\==>».1==_=>\-‘.2-.J?

Szoi
Ion :

lizzz
disp
aist:
cetti
che
dalb
una

pulsione, Feggettu assume in Szondi una connomzione piuttosro ampla che include il dcnaro, l aleooli gli

oggerti collcttivi (famiglias ZLZlOlXB, rzizza, gruppo), culturali (religione), ece., tutto cii: ehe pub cssere cg»

gctto di un investimento libiclico. Conerctamentev qucsto vettore di Contatto ohiari_Sce 11 nostro mode d.i in-

scrirci nel mondo, i comportzu-nenti pulsionali e le reazioni di clifesa. prcsenti nei eontam con lhmbientc’ P

uniliarc o professionale, e il lore czuattcre soddisfaeente 0 no. Con Sehotte, possiamo meglio cogliere la

problcmatica del Conturto come dialettica di.un l110_Vi.|T|€ll[O, andare e venire, realizmziene e smbilitii:

l. la stasi (d- m+), arresio, sospensionc del corso del tempo (pL1A‘A'élL‘(IIi0W), muvimento che resta al

suo poslo, tendenza a parteeipare, 21 far dumre il piacere (stessu sillaba in s/nsi, in smzionare, in smbi-

1

rii

Le l

per
da 1
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ambinu lizzare, to stand in ing1esc 0 sma_n in olandese). La stasi é la posizionc dclla Sucht (mania), concat-

me mm to-chiavc della psichiatria tedesca che indjca la ssnzionc dc] tossicodipendcntc al suo stato d1 placere

W0 Qua nel contatto 1l11mCdl2)IO (psychopaths), primo tempo dc1 ciclo bisogno-distcnsione (d- m+): “E una re-

azione eontraddistinta dalla nostalgia per 1a Fugacitfi dellc: cose, poiché trattiene 0 arrest: nel usso in-

; 5Qgg¢;_ denite case qualcosa Che gli piacerebbe consolidare“ (Schotte, corso 1977-78, pp 156-157).

vsenz pr0- 2. la base (d+ m), messa in movimento di sé (d+) e del mondo (m- posizione manjaca per ccccllenza),

°°"5i<1°" tendenza a mollare 016 che tratticne e panire alla ricerca, migran; (dal greet: basis, i1 cammino, andarc,

e da 11, verso cosa si va): instabi11t£1 de1 contatto, posizione di Haltlosigkeit (concerto descntto da

E"C,,m Szondi e da Binswanger in “ll sogno e Z ’2sixt@nza" 1954), mancanza cli tcnuta, sbandzuncnto, agita-

zione, ricerca dt qualcosa a cui reggersi, sregclatezza sessuale (d0ngiovannism0_ mnfomanla ...)

Pulslum, 3. Uintermediaziunc (d- d+), rischi e incertezze dclla riccrca, assc inlermediario clte rafgura il momen-

to culminantc tra 1:1 crisi c1te sta per terrninarc c 1’inizi0 della fasc di disccszi, dope la crisi].

Sehotte si inscrisce qui ne11:\ tradizione de11c analisi di Minkowski sul sentire, Fappzummnento ed i1 penti-

‘em°) C memo, studiate al GERSAG con A. Larémc:

qum-no I d- m+ Visione monotcna, pcssimistica, ineolorc (tutto si zlppanna con 1’us0).

I df m- Ogni appannamento é nn riehiarno a1_vissuto, rilancio, spemnza di vita.

i SOddi_ S1 e wsto 0110 1’un1verso_d1 nt+ é quello, p1u pru-mtivo. della scnsazione. C16 rcsta quellc d1 d-, sebbene st

Gama possa sovrapporre alla dialettlca preeedente 1:1 coppm

69) I d- m+ asse del risentire, del scntirc (pin passive)

ilnitiwn I d+ m- asse del mpvimcnto (pill attivo): partire, mettersi i.n carnrnino.

mm dl Sc110tte parla anche d1:

ours e I m+ Qm, sedentanetili

I d+ Altrove, nomadismo
,%em) Rlcordiamn ehe, contrariamente a eib che teorizzn Jung, autori come Bion (SCgLllI1 dagh iunghiani di oggi), " 1 . —

gm, di oppongono i1 pensicro alla sensazione piuttosw chc a1 scntimenlo.

am dc! Vettore di Contatto e umore

aFfetti- J. Scltotte ama sottolineare che Szondi ha complctamente rinnovato la conceziunc dei disturhi de11’umorc:

Qnj del “A11’1nizi0. ahbianm inlrcdulto nel nostro sisleina pulsiunale la pulsione <11 eontatto perchi: vcdmrno in essa causa di ciix eke

sack“) spinge glj indtvtdul =1 enmunlcare con a 10m simili.
Lu psimsi nmniacu-depressiva cornspcndc ai zhslurbi cstnzmi di qucsto bisoguo orlginario di “entrare 111 conlalto".
Ad Hermann spcllu 11 memo <11 aver aperln la strada de11a riccrcn in questo calnpo (smut)
“Per 11 vettore di Ccnlzlllo c 11: mm 1namac<Hiepressive mm n atlcngunu, Smndi ricorrc Ll una lenninologza Che non esiste

in psichiatnn... Smmli si ispiru an dali che ha Lrovam tn 1. 1'1erm:um_... ncl scnsu di unu dialctlicu pin rlmittva, 1 cni dinn-
17

Imsmi snno osscwapili nc1 cmnportalncnlo dcl bumbino (0 dc11o sc1mp:\n7é) con Yambtcntc mutcmo: ullaccan\enl0 1]

(avvinghiarsi) 0 lascinr :.\ndaIe(5epuraZ10!l€)e cnnservu.zi0nl:(nlcl1.Zi<>ne) D ricetca (panenm), me nc11’on1inc m+, m_, 4-,

d+ (oltre a q\ie11e di Freud] S0nQ dunquc da inscrirc u1L\'e fuuzioni pulsionuli, se st vnole coghere 1’ins1eme dei dinamismi

umaiu E cié che fa Sznndi, chc incltre accosta queste xnzmm a11a problcmutieu mzmiucn-dcpr<:ssi\ u” (J S<;1\<me, Cours rim

i Quexrions apprnfondies dz psychalugie cllnique 1977-78)

. ' Szondi ispirandosi a Heidegger distinguc 1’um0rc dallhetto (che dipende per 1ui dal vcttore P) clue Mé- .,
] 7 . ' ’ . . \ . . ’ i

l ml I lon formula in mode leggermcntc dwerso: 11 vettore C e quello degh affetn per la cosa. non ancora s\mb0-

lizzati in affctti di parole, come ne1 vertore P. I1 vettore C C: qucllo de11’umorc, dcl sentno (Srimmung), della
disposiztone affettiva precedente a qualsiasi determinazionc dcllc sensazioni, di cib che i greei cltiurnnvano

aisthésis (esteca): vita scnsibile sense-motoria, registro delln partecipazione :i11o slesso tempo attiva c ri-
cettiva a11a vita Z\.THb1Cll[Zl1L7 e universnle, dimensione im ortantc nclla sicolo ia de 11 artisti come nello

. . P . . P 5 g ,

che cuntcmpla un'0pera d’arte e che e xmmerso m quu11a dimensions dcllbststenza (Sehotte, Lnuenzato

mf’ 4“ dalle opere di Erwin Strauss e di Henri Ma1dincy. L’appr0cciu fen0mcn010gico al1‘um0re e anche qucllo di

bmbc una sensomotricitft ritmica primordiale.
6 416118 “L’umere e in mm mi: Che 1.-1 scnsazxunc e per 11 mmmw 0 10 shite d’anuno. n sentlmento C 10 mm (l'z|nimn SOHO

>01. g1] sempre in una relazione inlenzionale con \1I\ dc1.cm'unul<> Oggeno, n\cnLre1’umm‘€ non st riferisce ad alum oggcltu preci-

,,E og_ $1,, 1.’ui-note non mm a nulla che gli S13 estemn (31 soggetto) . mu nnvm a cu‘: c1\e Heidegger ha ehianmto 411- 12¢/2»

) di i_u_ dl-5'1/\'2”» “la sensazionc di n\mva.rsi_"henc"0 “|na1c" " (PH. Lckcuche ‘\I_)inlet1icu deIlcpuI.r1'0ni", pp 121-122)

iblente _ _

ion la Primo sommnrlo delln nozlone dl clrcultu (cich dl Sehutte)

Le uattro osxzioni di base :1 aiono cronolo icamcntc in un rcciso ordine che arte dal fartcre m (rn+
PP_ g P

:51; ;|l er rltomarvl 111 m- do 0 aver mcontrato d- c d+ Szondi. da arte sucx avevn ostulato un altro ord.1n:: .

_\‘m i_ da ut lnnma me d1 cxelo chc rcciseremo in tardl. 1.1 Contattu 6 ucl momentu u1s10na1c rnrutivo che,
S P q P P
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m Freud, commcia circa :11 memento del piacere orale, de11‘attaccamento morboso del bambino che vuole
chc ci si occupi d1 lui, (reazione anaclitica m+). Segue poi un momento (anale) di nostalgia (d-), di timore Real
di perdere questo sodclisfacimento se 1a mad.re lo abbandona. Volgenclo le spalle al passato, parts a110ra alla ‘gm

ricerca di contarti futun, piaceri sostitutivi (d+)p1'i.mI1 di nirc con lo staccarsi (m -): separazione dc] samo “r
(autonomia) 0 dello psicopatico, per chi non ha pi da contzmare. Si ritrova questo percorso nella ieoria Q‘

freudiana del dolore, ma occorrerii attenderc la rilertura di Szondi da parts di Schotts per immdurre questa La rs

nozione di ciclo nei quattro vettori. Anche Ia teoria kleiniana illustra e questo passaggio dal d- a1 d+, dalla dever
passivitir alllrttivitér. ’ biare
Lu combinaz-ionc pi arcaica dei due fattori é dunque d0 m+. scguita da d- m+ che é anche, per la sua frc- quisi
qucnza, Paspetto normative dclla nostra socictéx Vcdrcmo che occorrc guardarsi da qualsiasi giudizio di quist
valore (posinvo 0 negative) in relazione a1 carattere arcaico 0 no di una posizione. Se queste posizioni ap— vestir
paiono cos] in un certo ordine, cccorre anche guardarsi dalla visions sempcisticn di una specie di percorso intell
di combattimento 0 di gioco de11’0cz\ dove alcuni szuebbero bloccan a una fuse, e resterebbero per strada. tic (x

mentre altri, gli eletti, avrebbero il privilegio di raggiungere la linea di arrivo e percorrere il circuito <:om- 1! qu:

pleto. Questa concezione, difesa in pa.rtico1a.re da Bergeret, rna che non E: né quella di Freud, né quella di “‘
Lacun, i: d’a1trondc contraddctta dal test di Szondi chc ci rnostra chc non vi E: successions di stadi, ma s0- sf

Vf[)pOS1Z1OHC di diverse rcazioni. can frcqucnti riattivazioni (vcdcrc satin)‘ Casi, m+ scompare durante 11 U
pcriodo di latenza, ma si riamva nellhdolescenza, mentre d+ decresce dopo il periodo dai 7-9 anni e si n- mna
atriva in etd avznzata Casi avviene anche negli tre nltri vettori. ' 1

v 4

Frcquenze delle reazinni (S. Deri) ‘

¢ d+1apn1frequente zlelle reaziuni ddopu L10. Forte rm 1 7 e I 9 zmm, ed in elf: avcmzma. : 1

I zl- EaZl’ap1cetrn120 e i 40 anm. Ace‘
I ll 1' La menu frequenze (circa 10%), can punfn rrznxvima a 3- 4 nnni, la pill giuvane etc? tesrata (/bye yap]

eclxplca). (Hm
I d0Lap1'1'¢freq1zenIe delle reazioni d, con nplce Ira i 18 e I 30 anni (dove é ilmore m che prcvale) c SC”;

zma caduta in etd avanzata. Ten:
I n1+Lapii:pr1'm1rivz1 delle reammi del vetzore C, lapnlfraqueme delle reazmm m Ira 10 e 60 armi. Dim
I m- Menu equente nella maggiore eta‘. Piizfrequenle verxo 7~8 armi (can d‘), ma Mélon vede, a Spa;

£]Z!l3.S‘1lI elfr, um: Iemlenza verso m—_ Fur;
I mi La menofrequeme delle reazioni m. Pirkfreqzmnte :1 34 anni e dopo gli 80 (mni. Tral
I m0p11‘4equenIe nellapuber/(1, Ira 30 2 40 (mm, e nu: Zmmbmr pxizpmcoll anvora mm tesmbili. NB:
Prima di entrarc in una dcscrizionc pi dcrtagliata dci fattori d c m, occorrc sottolincnrc chc il loro signi- P3"
cato varia sccondo chc sia caricato (1) 0 no, costzmte 0 no, c secnndo la sua associazione con gli altri fatto- lB5t~

ri, in primo luogo quello clue é associate nello stesso vertore: qui, d e m, in seguito quelli degli altri vettori,
D’altm pane, questa dsscrizicne, facendo emergere le caratterisrichs, tends per effetto di contrasto 21 dame Rea
uua visione axnplicata. Ricordiamo chc ogni maziom: non si dcniscc soltanto pcr il suo signicalo (m+ 0

m — ad cscmpic), ma anche per 1a sua intensitzi. 11 soggetto medic pub occupare, sccondo 1e circostznze, 1c

quartro posizioru del comatto, c non perdc Ln mobilitzi c in adatmbilitir anchc so una de11c posiziom diventa \

troppo preponderante. ‘
1

IL FATTORE d -

I1 fatrori: d riguarda la ricerca (d+) e la riieuzione (d) degli oggcnj dc11’ambicntc sustitutivi dc11’0ggcno Se‘
primano (rmrzobjek/) a partirc da11a fase anale in cui i1 soggetto prende coscienza del pl'1_nC1p1O di rcaltén. chi‘
Quqsli po1i di ambivzrlcuza c1+/cl ~ si Lrovano nc11a losoa di B. Russel (Prin::1'pi di ritoszruzione sociale) qua
ed E, Lévinas, uno dei loso che pi ha studjato i1 tema de11‘a1ter1tz1 e che oppone dus gure, paradignrzr OE“

tiche dslle posizioni d+ e d-: Abramo 0112 lascia Ur in Caldea con la consapsvokzza di non ritomarvi, c Son

Ulissc (dsscritto come astuto psicopatico da Euripidc, Plazonc, Scncca c Shakespeare) chc crrb pcr tanti d.g
zumi pensando a1 ritomo 2| Itaca “non fosse che per vcderc almeno i1 Fumo che si 211221 dalla sua term... p0i- (mt
ché nulla é phi dolce della patria c dci gcuitori" (Omcro). Lacan parla anchc di dinamica rclativa al “campo fa‘;
de1l‘0b1ativiti:, del done, del regalo” (Le seminnirc, V 21.5.1958; VIII 240-241; X 26.6.1963; XI 96, 178).
11 22 diccmbre 1897, in una lctlcra a Flicss, Freud stabiliscc un lcgamc tra dcnaro u avarizia dn una parts, <2

feci dallialtra. I1 fattore d ci fomiré informazioni sulla problematica dcl done, del rcga10, nclla relazionc.
Infatti, nella relazione, :1 tende a rlempire 121 persona amala di rcgali matcriali piuttosto chc di affcttu Poi

risz

r
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: vuolc
timore Reazione d+ Essere alla ricerca di, cercnre (caratlcre acquisito e innovators)
ira £1113 “Andme vcrsu un pnesc siraniero déi 1‘ill\\siom: dellzi v1Ln“ (Dcnisc Luohaud)

:1 sano “rlspnndo 111 SOii[D L\ W111 the mi chiedono raglcnf: 11¢1 mic! viaggi Ci\€ 10 so bcnc me @118 fuggo, ma non cib she Oercn“

tcoria (M°1'"i‘;@)

questa La rcazione d+ (arrivare alle cosc), che potrcbbc qualicare 1:1 simpatica esprcssionc di Doltvi “en allant

'- du devenant”, é quella di un aut0»mo\/imcnio verso un soddisfacimentoi partirc aila ricerca, mobihmrsi, cam-

biare, sognare (altrc case), in ccrto qual mode divenire su un tcrrcnv di disinibiziorie comportamentale. Ac-

‘-‘?! f1'€- quisirc pcr possederc, imeressarsi :1 cié che vi E: di nuovo nel mondo csternc e vale la penzi di essere con-
izio di quisiato, tema di creativit:‘1-inventiva c fuga in avanti (fuga da un reiativo vuoto interiors). Qucsta rcazione
vni ap- iestimonia una VZLiOl'iZZZ1ZiOHC, un (super) invcstimento su nuovi oggetti dcll’ambicnte, siano BSS1 matcriali,
rcorsu intellettuali_ affenivi 0 altro. ll d+ pane per trovare Foggerlo i.l.l.lusorio e mitieo dcl soddisfwcimento prima-

mada, ric Q11‘): chc E: perduto, mun care a Laean (in particulars a partiru da] Semmario lV,e sopratmtto i1 VII),
> c0m- i1 quale cusi cita qucsta
elk] d1 “eS1gen7a, . di mi riiinovnmerito, d1 um slicccssiuilc inuim, duvulu ul caratterc —della sua natura — csscnzinlrncnle non

na s0_ soddisfacentc dcl1’ogge1Ln" (Le smmm-,\/1, 14 3.1962)

me 11 ll mito di Don Giovanni 6 la dimesirazionc di questa l'iG1’C_ di quesfillusione Como tuttc 1:: reazioni vex-

, Si ri_ toriali, d+ cleve esserc intcrpretato in combinazione con le altre pulsioni, ad esempioi

I Can un I0 pamnoide (/:01»): ricerca un uggelro appremrire-oppressn. Persimismo. s.cIuc1a._

I Con s+.' ntnvitzi, morivazlone ad ngire. gusto dclln lmm, tendcnza a guldcire, cunlmllure I bggctto,

z1rn'vm'1swu, tende/1:0 al uuncrelo.

I Con hy+:4ga in nvanri, esiliiziamxra e dimnxrrativu.

I C0np+_' rivali/ii
mm Accentuziziorie d+!: Rieercn sfrcnam di (iggetti sempre nuovi rna sempn: deludemi, perche’ nessuno dii

Fappagzimcnto de11’ant1co oggerto, mania, fuga, Dongiovannismo, nomad1smo_ mnncanza d_1 Icnum

(Ha/tlusigkeit), dcprcsso che reagisce arlivamcntc contro hi deprcssione per useirne.

HIE) 8 Scmizirzi a'+: Tutm maxim lo slanuio verso I ’m/vveni/'2,

Tcnsinne dc! mowmento verso desira: dispiegara, mpida, nal! prolzzngzileliwrnie rem.

1'” Dimensione dclle cifre piiz grand: dell: lettere.
'de, :1

1 Spaziu /use a ciestra, pUz,‘0 mzirgine dz destra.

Forme trascumle, messunse.
Tralm vivace, nctro, incisive, .1‘pc.Y.5'0 leggerni
NB: Occorre sottoiinczirc che, generalmcntc, la scmtura pub non corxispondcre intemmcntc al test, proprio

gni- pcrché cssa presenta la carattcristica di grands stabilitii ncl tempo; cosa chc pub non awenire nel caso dc]

fatto- test

zttori.

dame Reazionc d- conservare, attaccare. Non essere aila riccrca. Mantenerc, conservare, perseverarc

m+ 0 (cm-nltere conservatore). Misoneismo.
Z5, 16 “Ln psicurialisi é \1l1c1 Scienla delle pin giovnni, c poiclié si sfoma di chmrin: cib the nvvicne nell' Tncnnscio, si scvnlra con

V5351 una Yornia eslrcmu di misoncisinu" (Jung, “L '|mmu ad 1’ suui .vimIm!1' ').
“La domanda analc b carz1Ll::ri77m:1 dz: un'invcrsione oompleta. a vantnggio dclliallruv :lcll‘inizi:1Liva" (J. Lnczui, Le Semi—

mire, V111, 256)
“Cib che é huono da inanginre 1‘: bcllo da gu.ardz.\rc" (Burbiere di Siviglinj
“ S1 io ti amo, attente El te“ (Carmen).

35119 Sc d+ é volto verso Yzlvvenire, d- cerca d.i rassieurarsi su cib che ha gin e sta per perdere (m+) Tendc 21

mm cliiudersi :1 nuovi contatti, cdia i1 nuovo (misoneismo) volto come E: verso Yaequisilo c il passato S0110 r10t1

WI”) questi eziratteri chc lc1ncva.no lc fcrrovic nci XIX secolo e oggi difdzulo di qualsiasi nuova tecnologia, di

W3" ogrii cambiamcnto socialc, di ogni nuovo procedum, di ogni idea nuova (microqndc, claboratori, tunnel

1'5 C sotto la Manica ...).
mm‘ d- é: mono rcalistico di d+, poiché si disinieressa parzinlmcnte delln rcaltzi a vantaggio di un un oggerlo per-

Pm‘ dulo e idealizzato. Non potendo rinunciare zillbggctto che lo rassicura e di cui é Lributario, si sotioporie

mp“ faeilmente alle sue esigenze (sottomissione-dipendcnm) (soprnttutto con s-).
78) ~11. scomissionc i Supcr-lc £i[Ci.\IL2Q, 11 tiinon: a1 pltrdere l’nmorc delfoggetm m. possunv Essen: cosi rm C116 11 soggeo

rte, c rinnncia a ngm nunvo oggetto . Bcnché ncl 1nm CG1\"1pOl'i£|1llL§l1l0 possmio sembrare aggrcss1vi_ qucsli Suggci allaccinnu

lone rcluzioni oggettuali in mode essenlialmenle passive Non farinn nulizx per umpliare 11 loro 1cm'tor1o, ma nnn soppono chc

gli 51 tclga é1nChC una mmim pae delln lore p1'0pn::\f1“. (J. Melon, “Tlmnriu etpruhquz (114 smm, P 42).

Poiché non lcmano per acquisire, rcinvcstono ciii chc hanno e che devono hnpcravamcnte ccnscrvarc col

risehio di trovnrsi sprovvisti
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Due case li mrazterizzano soprattutto: IL F
I Fedeltzi (adesmne) agli oggern investi di libido. Inreresse per 1'! pasrato, 1' ricordi, 12 collezinni. 1'

vnlori stnbiliti, i principi, Ie rradiziani. Dcolrd a consalnrxi per Ia perdira di 1m oggelm 0 di zmri L8 1"

persona. 3°95?

I Diicoltd a invesrire in nunvi aggetri, prendyre iriiziarive ¢n.rizz'0ne pas;-ivu), rinuncia a/la ricerca. chef
a'- é difdente verso cid nan mnosce. cerca, prima di impegnarsi, di sapere dove va, teme il cam- Id

bizimenra per cio‘ che esso comparm inmo di incerzezza. La F

E nu prolo di ansia, di pessimismo, depressione che pub essereforicn (portare il soggetto, ad cscmpio, in sens‘
tcrapia, caso ad esempio del d- sullo sfondo del test). Che)
Qui occorre anehe osservare cl- nel sun contcstoi lam
~ Con l’Io disciplinato k» p-: dipcndcnza e perseouzione. ,
0 Con p+: sensazione d’aver perso un grnnde idcalc, un grands sogno.

l

I Con sit perversione sadomasochista.
I Con 5+ e- e p-' aggressiviti: (vcdcrc SC é controbilanciaia 0 no, e come, in P e in Sch).
d- acccntualo (!) si attacca agli oggetti che ha investito di libido, unchc quando il legume e nito (decessi,
rottura ...), la sua fcdeltix pub dare prova. dj totals irrcalismo sulla possibiliti di mantcucre i1 legame. No»
stalgia delfoggetto perduto e riuto di qualsiasi ricerca pcr fcdcltix a quell’ogget'Lo e ad una situazione og- 0
gcltuale superata di eui il soggetto coltiva il soddisfacimento perdum comproniettendo ogni carnbiamcnto
oggctlule. Depressione cronica, mancanzx di slancio o di brio, incapacitzi di provarc il piancrc di viverrg di
muovcrsi, inerzia, parsimonia, autoritarismo, intollerzmza, fobia.
Ln xcrillura d- mvstrn questa mancanza dz slancia, questa mrrazzone per il passato. Movzmenm sbarra- Ace
I0, trarzenuta, ra/lentalo nella sua progressiane verso destra, teso e srretro. Ritmo blocmm, irrigidim, tivo
.Y])e.vs0 conrmli rratxenute. Spazio spessa ardina/0. Forme A‘Umpli0i, leggibilz, accurate, nngolose 0 can P;-Q1

5/rcnte, ma a vnlte anche curve e chiuse Trattu spemo nero, inchlos/ralo. (to;
Ror

Reazione di Ambivalenzaz conservnre Pantico uggetto, 0 partire alla ricerca di un nuovo oggetto? La .

“Non V! e piacere paragonnbile a quello <11 incontrure un vcccliio ilmilto, eccetto fnrse ua YIIYSCHCC unu nuovo" (R Kipling, con
“Una bzlln ziu/nenicu inglexe"), lutc

ll soggctto é combatruto tra clue atteggizunenti: cercare dl avquisire nuovi oggelli e aggmpparsi a quclli can
rm/zchi pcr csscrc da loro rassieuratu Relazioni contradittorie con Foggettor conitm tra gcnerositai e me- SP0
schinitéi, scntimenti di stima di sé e inferiorité, gusto per i viaggi e riserva a partire, status-quo c cz1mbia- re ‘
mento, ecc. A questzr indecisione si unisce disagio, scrupulo, prudenza, seoraggiamento e soprattutto ten- be‘
sione.
La scrittura 41+ é rem ey mostm contrarto piz} 0 meno prununciatu rm rendenze a'— e d-, rrvanti e dictro Rel
(xmxsxrogira c destragira), complicazioni (correziuni e ritavchi), a valte torsiani, scam‘. II Irallo é nerv. Ne}
u vulte f1ng0S0, pastor-0, a vulrc leggero. 3,7

tan
Reazione d0 Carenza di lensione anale - Sinwmo par

In questo caso, some ogrii volm chc siamo in prescnza di um rcazione nulla, é l‘altro fattore che dovrd lea
portare tutto il peso del vetwre. L21 rcazione d0 (la pm frequents dclle 4 rcaziuni dcl fattore cl) rnostra as-
scnza di Icnsioue in questo fattore. In d0 non vi é né riccrca (d+) né fcdeltzi (cl-) e ck; ehc dctcrminzi il sog-
gcno é generalmcntc i1 fartore m. Se l’Io é adnlto, la socievolezza é naturalc, distcsa, aclatlabile; la soddi-
sfazionrz anale pub esscrc vissuta senza problerni (facile sostituzione dell’0ggett0 perduto - non csagcrarm
mcnte mvestito con un altro), addirirtura con una ccrm. apatia: non verrzi spesa energia per acquisire, pren-
clere. d0 pué anche esserc scgno di impulsivitzi anale (mania), scarica del bisogno di prendere
(Enverburgsdrang) frequente negli psicopatici (funo, distruzione).
d0 pub provcnirc da disinteresse per l’a_mbiente, il contatto e le contingcnzc mziteriali dell’csistcnza, c mo-
slrare allora mancanza di prudenza, di spirito clirico, disciplina; il soggerto sprcca cié che possiedc senza
esscrc consapcvole del valorc degli oggetti. I1 disinteresse per i contntti pub accompagnarsi a distacco
dall’a1nhicntc, riuto clelle norme sociali; il soggetto apatico perde ogni dinamismo volto n intraprcndcrc E:

(frequents negli episodi depressivi). A(
Scritmra: eccetra i! caxo di prevulenza delfat/are m, ll tuna é spesso sporcu e xbavato, can spraporzioni d;
ed un rltmo incoerenre e malle, puco tesa (Pophal), farms a volte esagerate. sproparzionate, volonIari'a-
menle schoccanri H7. Lefébure)
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mum I IL FATTORE m - Reazione m+ Prendere contatm, attaccarsi, esserc con, rassicurarsi.

1 dl zma La rcazwne m+ é la pill frequenlc dcllc reazioni m+ c rivcstc un certo carnttere r1orrr1c1tivo, almeno sc non 5:

accentuata, Oggi si preferiscc caratterizzarc m+ con 1l verbo prandere piuttosto che nrlaccarm, ncl scnso

ricercq clle Si pub prenclere contarto e non solmnlo prendere oggei come pensa Szoudi.
,1m,,,_ “11 comatln prelidc, la uurremc pussa, ca U11 calore <1; conlatto ..11 xoggetto m+ zlesnlcra csscrc colleguto all'ambic11lc,

r1v:ll‘:1t1uosl2:ra"(Ph. Lekeuchc).

npio in La reagionc m+ é segn0_di adzittabilité (sopratturto con h+ c l1y+),‘ prineipiqdel pizieere (c011 cl+ p+). La

’ scnsazionc pura (m+) e 1l p€I1Slt71'O puto (p+) sono spesso frcqucntl 1n cem amsn t0ss1c0ma.n1 (PH_ Lekeu—

che), Per Gille-Maisani, Verlaine e Rimbaud cram: probabilmente d0 n-1+ et p+_ m+ é in particulars suppor-

tato da due dinamichc:

I Bisogno di atmccarsi, fnrsi aocetiare clal1‘cggetlo prlmario, cssere vicino ncllo Sp€lZlD, gustare, toccare

con una forma. di attaccamento proprio ad un pre—0ggetlo (persona, bene, ideals, gmppo) al quale tene-

rc e che porra sicurezza e calorc. E un carattsrc passivo c anaclltico: desiderio di essere ammo piuttosto

che di aiiiare, con idealizzazione dellinfanzia e della mzione rnaterna e nostalgia dcl seno. Sc la per-
leccssi, sonalitéx é poco lnalura, manmiiza di autonomia, clipendenza, attaccamcnto passive z1ll’oggctt0 pcr Ii-
le» N0‘ more dellhbbzxndono (soprattutto con pi e d-).
)nc 0g- o Ricerca di bcnessere 6 piacere nel ccntzitto 1: ncl rnomcmo prcscntc (godere dellbggctto) non limitato

lmclm’ alla riccrca di pmcere srrettamenlc oralc poiché, comc in ogru ricerca i11ter-Llmana, vi si proclu<:0n<>

rere, d1 mqvimenti non sessu:1li.Visicne onirnism dclla rclazione, capacitii di dare amorc c nffctto, huon umor<:_

calore, sccialitéi.
bnrra~ Acccntuazionc (m-H) Rischio di dipendenza, di attaccarrwnto 21nsi0s0 21 un oggetto indispensabile, sostitu-

gldita, tivo dcllbggetto perdutoi madre, coniugc, alcool, drogzi Domandzi affettiva. Tirnore di pcrdcre lbggcno
'12 00" pmtettivo. Eventuali patologic: Manic 0ral1, nevrosi di accelmzione, agorafobia, psicopatia

(tossicodipendenze). Schotte rilcva chc Hans Binder (che introduce la nozione di rlsposta chiaro-scuro ncl

Rorschach) dicevn che “ls psicopaiic sono quindi timopatie”,

m? La scmmra rotonda di m — e ll .1110 muvimemo calmo evocano bene il sz'gn1ca!0 dz “prendere 0 di rm

Gpllng‘ can/enitore che ram1'c11ra.' e In genemle spigliam, cz1rv1'I1'r1ea. can ghirlandefZes.§z40.¥e, can un Lrmto vele

lutatu, abbasmnza pnsroxo, nall curve e spigliare. Gll occhielh sum) lmporlan e generzzlmenze chins: 0

quclli congiunlr La xcnrtura e‘ piurzoxro legnta, can spigharczza e morbie/e:-::u. Plurmsto mpidn, natumlc.

5 me. rponlanea. Si fm[1.ern1'a sulfa zona medmncr, su z1n tempo prexenle she xcorre, menrre la scrixzura d+ cure

lmbim re verso deszrn xture) e la scritturn d- s1 lratnene came per atmccarsi a zm tempo presume che a'uvreh-

1; um. be saspenclcre 1'! suu v0la1

418;”, Reazione m- Rompere, staccarsi, liberarsi, prendere le dislanze.

new, Nella mania, il soggctto non é pi\'1 appesamito da nessun oggetm di desidcrlo (Lacan, Le Seminaire, X,
3.7.1963). M- rinunoia al ccntatto caloroso con Fambicnte che forsc non gli pom cib che cerca, pub riu—

tare cli essere tributario di un legamc, di dipcndere E anchc la reazione d1 autonomia che supponc una sc~

parazione sica c morale dalla famiglizr Z ‘I0, l’a"em1azicne predomina sul nui, sull’intcrdipender1:/11 c sulla

do“-51 lcalt verso Yambicntc familiarc 0 il gruppo di appartenenza.
m a5_ ~c@p;1=i1;1 <11 smccrirsi da un persona, @4111‘ fa_migl1a 0 4211 gr\1pp0_uman0, pcr d_1:1licz1rsi qm1’iflca, all’\unanit§" §Szfmdi).

I “I(ip1cga\m$r\t0, 1115127211, trcddcau, rottura d1 conmo. Con segm d1 suhllmaziunc ncgli ul11_-1 vettorr, 111, puy =1gn.1_caze la
negnzwne d1 esserc sostenuto pm teillaiidu <11 csscre sosleguo per g11 alm (senm uttendcrsi sunldiall-M1011: m ca.mbl0)_ 111,

:odd1- cararterizza genemlmenle slmllura asuelicu ch: pua miuurc 11 suggctto capncc d1 renliziare 5COp1 altaxnenlc umarulalri 1:011

:r;1I;|__ gmnde tollemnzn alla [rustrazmne m- indica 11n1;l\:: um f1>n11a7ic11c rculuvu, 0011010 un bisognc di oontatto, se il conlatlu

pm} non e msaicumntc. Il soggec non é pm nellambiente, non 1“ pm tcnuw‘, e una posizione ipomuniutale <11 indpeudenzn nei

CG\101\t1 clelllambicnlc I;irCus(2.1nle“_ (CF12 Papilluud “Lu dlulelficu ed il vutfare curlfnu”, Unlvcrsilzi Ll) Lusillma, 1999).

111 - pub viversi in moltl rnodi:

:mo_ I Separazione vera, non per ripicgo, ma pcr altruismo, amore universal: dove la mancanza di conmtto

Sew] persanale é compensata, trasposm in una relazione collettiva di aiuto agli altri, nella realizmzione di

mew scopi unianitmi. Tendenze sublimatorie nsllo scienziato, ucl rcligioso, nel losofo,

“dare I Tendenza antisoclale. Difcolté ad intcgmrsi, nuto dcl mondo, psicopatia.
Con p-1 “farsi dirc lc cose dagli altri” (Scl1o1te)1

Z1 Um Accentuazione (m- V) 1l soggctto si stacca e opta pcrim riuto d1 cont;/mo, ogni oggctto é neccssarianiente

mm dcludcntc, c ncssuno mcr1t21 il minimo investimerzto. E anche ln rcazione Ilpica di una dcllc fasi del dolare,

quella she permerte la separazione. Eventuali patolugic: fasc maniacalc (antisociale), mania, ipomania, as-

scnza di tenuta.

ndcrc
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Scritmrn: il Iratlo é xevvo, appogginro, il rilmo del usso é rolto, rigido, mancanza di xpiglia/ezza
(lnrcrruzioni, nali regressive, sospese 0 Iratrenute) can callegamenli ad angolo 0 ad arcate, ncchiellz

C2d

sia rzsrrerri rusrrnzione rassegnam) sin dilarari (aviditd non sarurala). Com
nica

Reuzione m:l: Ambivalcnza attaccamentn-sepzlrazione 17°“

Lbggetto invia messaggi ccmradiitori quzmto Ell suo ruolo di protezione, cosa che conduce il soggctto a
reagire con ambivalenza zmsiosa nei suoi riguaxdi. Diviso tra due dcsideri: quello di atmccarsi, prendcrc tn .

(om

piacere dalla presenza degli altri, e riuto di dipenderne, tendenza a iompere, smccarsi. L’oggetto - nello
stcsso tempo d’amore c d1 0d1O - pub nxnanerc sso nella meme e non permettere d1 pensare ad altro per so
4 . . . . . . . . . ll sc
lnvestlre su un altro oggetto (esempio: ex-coniugc odlato, c dunquc lnvcstito Iibidinalmcnle). H soggeiw
vuolc inscrirsi ncl gruppo, ma non vi si trova bcnc, si scntc scmprc un po’ cmzirginato. Contatto scomodo, g
incerto, 21 volte maldestro. A volt: tensions faticosa, generatrice di conmno dcprcssivo. La reaziune mi é iabi

. . . , . e ac
con ki una reazione ambivalente che s1 trova spesso nell OSSESSIVOA . l

L11 xcrirtzxra esprime in generale mescol/mzn di caratterisnche m~ e m-: Iratro m:rr1'Io,fnrm2 ampie ma
olun.. . .. . cert:anche zmbzzwm, mrcrmzlaru, raddrzzzamenn, rrncczan V£3gVL’.)'yIV1, e a volte vuan nelle parole, dlrezmne 005‘

d/mguzrle, margins dexrru irrugolare, lmee SH’lH0.l'E, spessu zuna mecliana irregolare.
ang(

. . . . , . , . alla
Reazmne m0 Carenza di tensione orale - Smtomo - Ne amiccarsi, ne staccarsi

Quusto fattorc non e fontc di tcnsione. II bisogno pub csscrc irnmcdiatamcntc scaricato. E dunque piu vi< ,
sibilc nel comportamento che fonte di motivazioni e di strategic a lungo tcrrnine. I1 contarto 6: facile ma su- ,
pcrcialc: m0 sopporta male la Frustrazione. Eve!
La reazionc provicnc spcsso do una ccrm immaturmi, tipica dcl carattcrc oralc infantile. La scelta affcttiva E. z

non viene farm, non vi é un oggetto denito. ll soggetto vivc i suoi nppetiti ornli in modo spontaneo, senm Fair‘
complessi ne divieti, per trarre immediate soddisfacimento da oggetti sempre nuovi, spesso simili, non in-
vcsliti in imcnsith (labilitii degli aetli, facile eccitabilit orale, piili she desiderio 0 scelta sentita). m0 puo C3
indicare attaccamento 0 disintcrcssc aFcttivo (soprattutto con d-m0), per cui manca d.i calore, spontaneilii,
socicvolczza; indiforenza, mancanza di reazioni nella vita socialc (piii egoccntrismo chi: in m+ il quale si C0"
artacca agli oggctti). m0 si trova nell'isteri21 da angoscia (fobia), nelle perversioni orali, c nci giocalori, den‘
negli uhnaconi, negli psicopatici instnbili pormti alfacting out (Vcdi J‘ Kinabls: “De.\"rznu [J.\'iCVl11liI‘iC/7 e

p_vicopm‘0l0g1'zzazi0ne dell 'e.r1'srenza 1982).
La xcrftrura pzlo‘

I moxlmre Ia prevalenza delztlore d e la carenza de/zllore rn,

I assomlglmre alln scritmm m+, ma can meno tensions (Pophal): /brme romnde imprecixe 0 infanti-
l1;iI tmrtu mnncante di murbldezza, di peso, d1 calore. Caratrerisnche m+ attenuate negli adulri
marun, 0 accemua/e, ridom. nei casz di immaturnr‘: (prim-ipio dcl piacere).

epc

i

1

I 16 PROFILI DEL VETTORE DI CONTATTO if)’
me

Le 4 rcazioni (+, -, i e 0) del fattorc d si combinano con 1:: 4 reazioni dcl fattorc m pct fonnarc 16 c0stel- val‘
l

i€1Zl0l vcttoriali, dunquc altretmnti modi di intrecciare legami con oggerti dell’arnbiente_ Uno dei fartori Sm,
pué, d’altra pane, essere pin caricato dcllkillro, ad cscmpio d+! m+ 0 d+ m+l. Qucstc combinazioni non Se I

sono tipologie sse ed inimutabili, ma situazioni dinamiche. Cosi: una combinazione d+ m+ (accetmzione
dci due fattori pulsionali) si presenta in tutt’alLr0 modo se e contrcllata dal Centro (P: e+ 11y-, Sch: k) 0 no, C4
scnmbiara con Fattivité (s+) 0 no (s), ::cc,.

in

C1 d+ m0 CERCARE, CONTATTO DEPRESSIVO

Solo il fattore d+ e artivo; non e controbilanciato dal fattore mi ll lutto e avvenuto. Sussiste solo interesse cos
per cié ehe e nuovo, i1 bisogno di cercare nuovi oggerti (affeltivi, materiali, imellettunli ...), senza allacciare Che

lcgamj c senzn trams intunsa soddisfazione (1110). S0110 spesso soggetti insoddisitti, esigenti, presuntuosi e um
depressi: poco intercssati agli altri. Qucsto prole 6: spcsso associate a un Io chc fuggc ki p-. Pat
Con ci+! m0, “Ricerca incessantc ed insoddisfaccnte di un oggetio perduto" (M. Lcgrand) Per Gil-
le-Maisoni, quests sarebbe, ad cscmpio, il prolo di Lord Byron.
Scr'mura' tmtta netlo, secco, conduzione rem dc] tmtro. nali con piccoll unci/11', Ocvhielli elusi.

0
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C2dOm+ PRENDERE, RELAZIONE MATURA, EQUILIBRATA DELI/ADULTO CON IL
MONDO

Contatto normale, stabile, adulto. Questo prole é il pi frcquente. Desiderio di legarsi agli altri, di cornu-

nicazione, attitudine a trarre piacerc di tipo oralc, adesrone, bisogno di sicurezza, anchc a prezzo della di-

pendenza. Affabilitzi e sollccitudine nell’atmccamentol Contat umzmi calorosi, lcali c non aggressivi

(oralltfr ben vissuta). Sensazione di esscre felici. Attzrceamento (n1+) senzn necessité di relazione possessiva

con Yoggetto, di tipo anale, senza ricerca di oggetti nuovi né attaccamento alfoggctto primario 0 di sosti-

tuzionc (cl-), ne bisogno di manipolare 0 eontrollare Foggetto (d0), i blsogni, in relazione allbggetto, sono

solmnm di tipo orale: artaccarsi agli oggetti per esseme amati, sostenuti, per ottenerne piaccrc: m+.

ll soggetto d0 m+ tende piurtosto a investire oggetti facilmente aecessibili e, appcna sono investiti, ad ag-

grapparvicisi. Manifesta Lndolenm nci confronti di qualsiasi cambiamemo, ma se il cambiamento e inevi-

tabile, vengono facilmente stabilitc nuove relazioni, simili alla relaziouc precedente (nicnte d-). Se m+ non

éaccenmato e se l’Io é elaborate (ad esempio ki p+, k+ pi 0 ki pi)I buona socialnh, cnrattere simpatico,

ottjmista, non aggressive. Con m+! (accentuate), forte atlaceamento allbggetto, no alla “rlevrnsi dz‘ ac-

certazbnc” (cfr bambino non arteso, non accettato dai genitori), eventualmentc a un oggetto di sostituzione

(tossicodipendenza). Angoscia (diversa dallhngoscia anale legata ad una perdita di potere: si tratta qui di

augoscia lcgatzt alla pcrdim del sostegno - anaclitico - che rapprcscnm Foggetto della libido). Intolleranza

alla frustrazione.
I Con h+ s l, relazmni reulistiche con il monda
0 Con k0 p+, xenxazizlne dr esserefelrce.

I Cun rm I0 Immature, e‘ vissum sole l Zzrraccamcntu affe/nvu.
Eventuali patologic: tendenze maniacali; aleoolismo e/0 tossicodipendenza. (soprattutto con k0); dipcr1den-

za; agorafobia; artaccamento zmgosciato (soprattutto eon l1+ cllc rafforza la djpendenzn 111+, k, hy- !).

Formeessuose e arrotondate; nutnm, poco rem, puca rapidzrcl.

C3 d- m0 TRATTENERE, ATTACCARSI CARATTERE ANALE

ale S; ' Contatto sieuro. Ricerca di sicurezza ncllo statu-quo, conservazions dcgli oggetti acquisiti, mantenimento

delle tradizioni ris etlo delle norme. I1 soggetto si adatta pi difcilmente alle situaziom nuove (niente 11+)
atorr { > P

7-C0 0 ; e percepisce il nuovo con apprensione, se non con ostilitél.

lmi-
rdullr

astel»

anon

i non

none
o no,

resse

ciare

osi <2

G11- I

“Sono un tutfuno Yavaro con il sue tesoro, la madre eon il glio, il padre con la famiglia, Topcraio eon

il suo lavoro, Fanism con la sua opera, l’uorn0 con la sua patria, la sua religione, le sue idce (Melon)

“L’assenza di creativitit e conmxbilanciata da un tenace attancarnento ai valori sIabiliti_Quzmdo sono

hen socializzati, tali suggcrti sono collaborated incondizionati dell’orcLinc smbilito. Altrimcnti, sono vo-

lontz\ria.\-nente didcnti no alla paranoia, presenmno accentuate caratteristiche dcl carattere rmale

(avarizia, ritualiizazione, stipsi c altre fume di ritenzione e quandn diventano ansiosi, esprimono spesso

il timorc di cssere clerubati, rapinati, violati, peuetrati, ecu” (Mélon).
Con d-!: soggetto rigido, attaccato alla situazione presente. Timore de!l‘ign0to c di ogni cambiamento. Con

m0 predominante: possiblle adesione al mondo “nutrizionale"_ lmmaturités. Se m0 e d’in1maturit2\: artacca-

memo alle abitudini e al nwndo de1l’infa.nzia. Scarsa propcnsrone a comprendere gli nltri per carenza di

valcri affettivi (m0).
Scrilrum plccala, (male, urdznala, semplice, banale, legata.

Se m0 é dominanze, asperro malle, accuiu, slalrco. /brme infantilr.

C4 d0 m- MOLLARE SOLITUDINE, ISOLAMENTO, NON ADATTAMENTO SOCIALE

Singolare prole (Li separazionc, isolamenm, s0lirud'me. E il prolo pit: negative verso la societi nessuna

motivazionc per una scelta d’0ggctto (d0) e riuto di ogni soddisfazionc affettiva, di qualsiasi sostegno

all’a.ltro pct non diventame tributario (rn-), cosa che non irnpedisce un consume sfrenato di non importu

cosar Rottura dei legami con il mondo e i suoi vzllori. Cartivo adattamento socialcl Soggetti delusi dalla vita

che Irasformano facilmcnte quest-'1 delusione in aggressivité verso Vambientc rustrante, in particolare ecu

una proiczione (p-). Ma é anche il prole della sublimazione e della solitudine voluta.

Patologie: i sintomi nevrotici sono meno rcqucnti dei sintomi psicotici e annsociali.

Tcndenza. psicopatica amorale e perversa (iustabilitzi, imprcvcdibilité), frequente nei eriminali (con hs

s0/+, e(J/ - e p);

' Tendenza maniacalc 0 ipomanlacale, (soprattutio con 5+ e k-). dismcco dal mondo (rn-) c scarica (d0).
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Pill froqucntc nci bambini, i 10% ncgli adulti, quasi inesistenie nelle persona zmziane. C9
C011 p-: camttere presto deluso, aggressive.
Con k-l (forte razionalizmzione): degmatismo (Calvino, Savonarela, Robespiorrc): tune si giocn :1 livello C01

delle ides c nulla ncl campo affettive. <70"

Scritlum: lratm dura, ritmo spezzata, tr'rlsandalu,' lrme arcuate, angolommnldcstre. V_° ‘

nce

cs 11+ m+ AGGRAPPARSI, BLOCCO DELLA REALTA ne(

Szondi chiama queste prole, rclativamente frequents, sia blecco della realzd (i.r1 opposizionc alla rga

nell‘irrea.lt£i d— rn»), sia canrallo perverse, Uancoraggio a un oggette primitive (m+) si raddoppia, alla ri- ch

cerca (d+) di qualcosa she petrebbe l'ipOfL'iI£! la felicitb perduta, sebbene queste prole vcnga chiamate a11— .

che doppia contao, sparso o pluralism. ll soggctto é sempre in attivitir, avido di conquista (d+), di amore 1

(m+) alimeutare 0 intcllcttuale (curiositzi). E insistente, petulzmte, incline a Torschlusspanik (ossessione di 1

essere messo fuori giece, soprattutte con e~ 0 pi). Dispersions dcgli intcressi. Ricerca gli oggcrti 1

clell’ambicnte per dominarli (d+) e per gecleme (rn+). Principio del piacere (soprattutto r:/en p+)_ Tendenm

anchc ad acquisirc nurnerose specializmzioni 0 cambiarc spesso profcssione. In case d’accentuazione l

cl+!m+!: Ricerca sfrcnata, insaziabile, di un piaccrc efmeror Moltcplici lcgami da, cui nasce la frustraziene Qu|

di fronts a scelbe inevitzlbili. Iperattivitia, Tcndenza ad intraprenclere pill attivitii che non possono poi cssere zior

scguite. Pzxtologie eventuali: psicopatia, perversienc. Il vettore dell’Ie é spesse k+ p- (dcsidcrio di raccl1iu- (d+

dere il mencle) o k0 p+(desidcrio di ennipotcnza). Ev:
Scritmre lese verso deslra, S]Je.Ys0 legal/e, linmi. (bn

di
C6 d- m- STACCARSI, IRREALISMO AUTISTICO del

Prole rare, il pie difoile dz vivcre a causa del sentimento ansiogeno causato d.a.ll’am1ccamento (cl-) a LU1 Pl“
eggeuo disinvcstite che non effrc un conmtto rassicunmte 0 soddisfacente (m-); ncllo stesso tempo é im-

pessibilc per il soggette mcttersi alla ricerca cli un altro eggctte (niente di d+). Come dice Mélon, il d- m- C1

“trascina dietro di so un cadavere”. Co

~ Relaziene irreale con il mundo (Irreale Bimlung, sopratturto con h-s- e k+ p+), perdila di contatte mi:

(Kenmkzsperre) con l‘a.mbientc, Queste prole é spesse associate all‘Io autistice (k+ p1)4 ste:

I (cen un buen equilibrie): clistacco clzzlla rcaltix di ogni giemo e capacité di vivcrc su un piano “pit: e1c- 555

vate“ di idealisme urnanistico, Cie suppone h- s~ (prole sessualc sublimato o “invert1te") c un Io ma- 591'

tum k+/:l: p+/i, Disposiziene asoetica alla negazione di so c aha tolleranza alla Erustrazione (Deri). Fi5

Queste prole é spcsso associate anche all’Ie disciplinate (k - p). Evcntuali patologie: roltura di contatto cl“4

con la realtix che pue fare temere un pericolo di psicosi (sepratturto nei giovani con h+l s+l, e k- p0). Ange— mi‘

scia diffusa. Pcnsieri suibidi (sopratmtto con 11+! s+ c k- p—). Prl

C7 di m0 POSSEDERE, CRISI

Ambivalenza nella riccrca di un nuevo oggetto (di) senza soluziene (m0: nessuno oggetto particelare spro-

X121 a dctcrminarsi) Fecleltzi (d-) al passato (genitori, valori, tmclizioni) c tcndenm a liberarsi di queste co-

slrizioni col sogne (41+), Timore del nuevo, di perdcrc, Disagio, csitazione del seggette clinzmzi a oie che

devc fares
Scrir/zlrn.' rapida, spesso spigliata, irregular-in? nella direzione, desrragira, anellala e can ricci, evali

rorondl, impaccirm. RAIWIO pescmre, infantile nei casi dimmamntd, nal: acute she respingonn I 'z1lrr0, C‘
arcaru rien/ram! (m partrcolare nella r). In un ambfemc graco p0.s‘1'tiv0.' aumnomia. In un clima negalr ¢h

v0: isolamento. 17*

C8 d0 mi: INVESTIRE. CONTATTO INFELICE, DUBBIO E TRISTEZZA ' C:

Ambivalcnza nell’artaecamcnto ai sostituti delfoggetto primario. rassicurante, di tipo mateme (mi), re1a- ll
zionc affective insicura: il seggette si aggrappa ancora (d0 m+) cssendo staccato (d0 m-). Inccrtczza, dub- 5°

bio, tristezza nei rapporli da stabiliro con colore da cui ci si sente respinti, ma la cui presenza rassicura (ll Cl“

“cornute fedele“). Uasscnza di interesse per il mondo esterne (d0) pcrmette gencmlmcnte al soggette di 5“
non seffrirer A volte disinvestimcnto, separazione cli buona qualité, saggezza, maturitix. I due fattori SOHO Pf

“sintomatici”, scnza scelta rcale. Eventuali patologie: tendcnza masochista, ossessiva (con his0, e+hy0 e 7_'

l(:tp0) 0 depressive‘ Z“
g(
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C9 d+ m- CAMBIARE. ROTTURA, LUTTO

3 11v¢11Q Comatto incostame (riccrca, neeessilii di movimemo, d+, senza atLacca.mcmo speeico e duraturo, m—). A1

contrario del prolo C10, d- m+, qucs1’ultimo, che Szondi denisce “situaziune di lutto“, 1': un prolo arti-

vo e a volte aggressivo. 15 i1 panncr she rompe per prirno il legame (con h- s+). La quanlitir degli oggetti

ricercati é piii importante della lom spcciemi. Uobiertivo e garantirsi gli oggctti (d+) piuttosto cllc gode1'-

ne (111-I nessun attaceamento), come se il soggetto eercasse una diversions alla sua solitudinc in una fuga in

Ha fuga avanti (d+), di cerearea tutti 1 costi un ancoraggio chi: non pub essere realizzalo (n1-) il prole del deli-

ana ri_ cam memento c1cll0 sv1luppo, quelle del.1a‘perd1ta_dell oggerto primano - 0 della nunaccia d1 questa perdlm

‘ - chc costnnge 11 soggetto :1 rnettcrsi alla ncerca d1 un Ermrzobjeln, ma
Flam an" “la nnimcia :11 monclo prima dcllu mnum nnn <3 rnui uorr1ple1m11eme acquisila C1b c1\e e 1-iccrww uilraversc il nuovc oggck

ll 313079 10 E: d’al!1u11de solo un snshtuto dc-l1’un1icn e, come la pcrdila dellbggetlo é inevitabile, 1’idca che pussa csistere un oggctlo

5143;-lg; dj radicalmcnle nucvo, capaoe C11 esaudirc 111111 1 desideri dcl soggcllo, costituisoe ulfalira 11l\1S10ne Ricordlarnu chc m— pro-

Oggem viene (1211 riuLo 11421111 dipendenza e desigia l'1r1capac;ilz1 J1 godere vcrzinmnlc <1cl.l’oggett0...

I1 soggetto va 1nc011Lm allu dupresswne, scstenuw solo-mto dalla speranzzl d1 un immcolo. Ha rotw 1 sum Ormeggl e r1av1e

°“d?“Za ga gié verso un allro mondo .1 Qucslu rnundo non 511 thee pin nulla 1 scggelli chc 1111111111 queslzi rcazionc 11a.1u\0 Spessu

llalwne 1‘<.1ria 1.11 Lrovarsi altrcve Hanna il conialln assent: e autislico” (J. Melon, Tmria epmticu dclln Szandi, p 55)

[(311099 Questo prole si incontra in persone che hanrio un lavoro duro da cui non possono trarre molte soddisfa-
xi essere zioru, salvo che a livello concrete, ccrcano di acquisirc nuovl oggetti dz111’ambien1e per strumentalizzarli

13991151" (d+, soprattutto con 5+) scrim che queslzl riccrca sfoci in qualche attaccamento e in qualche piacerc (111»).

Eventuali patologic: tendenze sadico-anali antisociali, crudeltél, crlrnlnalitzi, sopraltutm con 5+! e e!

(brutalité impietosa c ribcllione), Depressione (d- rn+!, con 11+, l1y- e k - [J0/p-). E il prole della mancanza

di tenuta (Hnlllasigkeit), del1'instabilitz‘1, dello psicopatico antisocialc che moltiplica 1e esperiemze,

de1l’isteIic0 m.itoma.ne, del bovarismo (incapacitia di intrecciare rclazioni oggettuali concrete e generatrici di

d.) 3 un piacere). Con rcazioni che indicano la rimozionc (particolarmenu: hy- e k) possibilit cli sintomi isterici,

|0 é irn- _

H d_ m_ C10 d- m+ MANTENERE. SICUREZZA, STABILITA, FEDELTA

Conmlto sicuro, esclusivo. Prolo rnolto corrcntc, normalivo nclla nostra societii. Atteggiamemo confor-
contatto mista-axlattivo che contribuisce alla formazione dcl Super-10 con H hy- k-. I due fattori agiscono nello

stesso senso: aggrapparsi allbggetto invcstito dalla libido (d-), e aceettarc l‘amorc e le soddisfazioni che

‘pin e1e- 1 csso dispcnsa (m+)_ Prolo di sicurczza: “amp e conservo”. Timon: del cambiamento, Attcggiamento eon-

; IQ ma. 1 servatore, “leallil c fcdcltix alle tradizioni“. Rieerca di unitil primaria, vissuta in una d1pendeum aceettata.

1-1), Fissazione alla modalitd d1 relazione pit‘! areaica, In qucsto sense questn relazione pub, in senso lato, esscn:

g()[|[3g qualimtzi incestuosa, non in quanto essa potrebbe irnplicare dell'at|:21ecament0 a1l’uno 0 a1l’a.lIro genitorc,

>_ AngQ- ma in quanto signica chc qualcosa (persona, 1dea, 005:1) e investita con allrctmnta intensité quzmto 10 fu 11

primo oggmo libidinale.
"me 1'elzx2.io1\e si nutrc dcl1’illusione c1.1c Toggetto e eiemo e ChC buslzx a snddisfarc 11 soggetlo. Pmehé 51 Lratla <11

\m’ill1\siunc, difcile da preservure Ilagli assalti della realhé, questa disposizione e spcssn genemtricc unto di amore quanta

<11 0:110 “e1 confront: clcllbggeltu 1=. la soric dellc rcluioni esolusrve ..

re Sm. Qllestq reazione esalta nib chc clcvc 1-1vvcn1re :11 mcinenio clcll’ung0sc1a del1’ctmvo mese, quando 11 barnbuw, spnventaio 11.1

Esta tuna 015: che non é 1a_rn:1dre‘ s1 aggrappa a 11:1 cun \'10lc|\7z1.

.. Qucslo rnodo <11 reagire s1 incontra spesso 1n mc 1e specie 11 mzvrosi ch: s1 <111em1e11e eoutro 1‘1dea della possxbile pcrdila

<1") °h° clel1‘oggc1I.o 11’am0re e in qnelli ehe 1'eSp1ngono e negano lc Iorn tendcnze inccsluusc, soprammo gli isterim

Negli individui nunnulmente sociahzzau 0 §ubl1nm1i, s1 scnpre di <0I1l<> unu forte idcnlicaliorie mntenm che li spinge alla

7]’ oval,‘ devczionc illimilam :11 servizm di idcah un1z\r1i!m‘1" (J Melon, Teorm epranca dello Szomix, p 54).

I ’altm, Con S-I Prolo non aggressive, idealista, piuttoslo pass1v0_ senza ricerca di nuovo oggcrto I1 tipo di lavoro

n@ga;,_ che fanno questi soggctti 6: pin imporbante di cio che cssi ne ricavano dal punw d.i vista nanziario_ Con 0+

p+: clucia cicca.

C11 d-rn:!: ALLENTARE. AMBIVALENZA, TIMORE DI PERDERE L’OG.GETTO

1), 1-cla. I1 soggetto vivc ncl timore di perclere Foggctto anaclitico (mi) al quale resta aggrappato (cl-), timorc di es-

Q! dub. sere abbandonato (soprzmutlo con e— e pi), lucertezza, ambivalenza Ira il desideriu 111 restare in simbiosi e

icum (i1 quello di staecarsi (mi). Inizio delln separazione (m-), senza rieerca di nuovo oggetto (niente d+). I1 biso-

gem, di gno di sicurezza d- rn+ e turbato dallinccrtezza mi. Fedcltzi triste. Prolo frequente al1'inizi0 della vita
31-; some professionals (aonmnamento dallhinbiente familiare) e negli ossessivi.
311“-0 C Trutto mchwstrata, 0 vulle dum, cl volte leggeru, rltma contrullata, Iesa Largezzu seconduria, inrernz~

' ziom, formn leggiblle e chinra, zona mediana zrregolure Occhzelli rrgon 0 slrelri. Margme desire II‘7'8—

golarer
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C12 di m- INNOVARE. IMPOSSIBILITA DI INVESTIMENTO, FISSAZIONE IRREALE Se é

Prole taro. Rluto dcll’a.nt1co oggetto, matemo, rasslcurante (m-) c amblvalenm nella nccrca d1 uno nuo-
vo (di). Indecisione, impossibilitix di investimento vero (di); volonté di non dipendere dall a.ltro (m ), di
lemma nella scelta e uell’impegno, tanto che nessun oggetto é realmente ambito (m-). Spesso associato a s-

(rimozione dell’ aggressivitb) e p- (capovolgimento dell’abba.nclono degli altri con il riuto degli altrl). Pa-
tologia possibile: paranoia oon 11- s- e p-; nevrosi ossessiva.
Scr"it!ur'a.' rirata, occhiellx irregulari, nali brevi, rientranri, furmlz maldeslrc e pesan. P172 serena c pill
chiara se vi é rentarivo di sublimazione (prole parziale d-m-).

C13 d+ mi ERRARE. DEPRESSIONE

nu

hhnm

s.
“C

scl
Q).

w P"Contatto malinconico, dcprcssivo (soprattutto con s- c k+), fortunatamentc raro. L oggctfo primario non dé
pin un sosteg-no afdabile, di sicurezza, ma Varnbivalenza mi non permette una vem separazione m-. Poi-

sl

ch
ché la sua. ducia e scossa, il soggetto tenta di fuggirc un prcscntc pcnoso per andare alla ricerca di altri Paml
oggetn ermneamente valorizzati (d+). Sensazione di solitudine (m-), delusione, inutilith, confusionc. Pm- Spri
strazione, Eventuali patologie: depressione, ricercn incessante di oggetti nuovi con modalitia isterica. Prole 9 > O

dclla depressione e delln nostalgia: h+ s-1, e - hy+, k+ p-.
Scrlttumr spadiforme, bucata, forme tese, can ucchielli gan e streml Rzrmo interro/ta. Larghezza ref ALT
condarm.

C14 di m+ TENTARE. DIFFICOLTA DI SCELTA VOLONTA DI INTEGRAZIONE

Per n

opere
’ l’aspl

Atwccamento a]l’a.ntic0 oggetlo, al gruppo (m+) c contemporancamente esitazione a cercare un nuovo ng- fglgg
getto. Rcazione poco frequente. Preoccupazione di integrazione sociale (m+) Reazione “dell’individuo che un b\
sz IMLICCZL supcrcialmcntc un po’ ovunquc c cerca compensazioni su tutti i pizmi (di) verso tutto cio che gli
procura qualcosa (m+)"_ Con un vettore sessuale ambivalente ll soggetto si percle. Vedere allom la constru-

A.M.

zione etica clel vettore parossismale. Dongiovannismo con hi st e etica non ccstruita (e~ hy- 0 e0 hyO). IL C
Scrirtura: uttunzione della zona mediana (di), riram, ritaccala con occhizllz ralcndl e ben wman, H mt
daminante di curve; Irao new e nmmaccatu (colpevolezza) Simo

C15 di mi SENTIRE. CONFLITTTO NELLE RELAZIONI UMANE “'.’°Y
ma

Contalto problcmaticc, insopportabile, allo stesso tempo sicuro c insicuro, capacc 0 no d’irnpegn0. Sitl1a- rjml;
zione instabile, difcilc, chc cscludc ogni possibiliui di contatto chiaricatore. Uattenzioue si clisperde. E il
prole piiz raro dei 16, mddoppia a.mbiva.lenza e conitti nella sfera delle relazioni umzme, spesso e ac-
eompagnato do disintegrazione dell’Io (k0 p0). A volte ripiega su se' stesso (cl- m-), a volte vi é possibililé
di garantirsi tzmti oggetti e di goderne (d+ m+).
I Se duminu d l 1 pussibile evaluzione.

0 Se vi é d- m-: atnzdine :11 ripiegamenro su di sé, razionalzsmv.

I Se vi é d P m+_' reallsmn, posslbzlitd dz assicururyi aggetli e gaderne.

I Se vi e‘ d- m+: la sicurczza e Infedelrcl sono privllegiate.
c Se vi é d # m—.' incoslanza
Ewntuali palologiei nevrosi ossessiva (ambivalcnza di onte agli oggetti), disturbi dell’u.m0re (tristezza, 0

mclanconia), primi stadi dclla sclzofrenia paranoide (debole contatto con la realtfi).
Scrmum irregolare in mm i generi.

C16 d0 m0 FLUTTUARE. POCA IMPORTANZA AL CONTATTO

Asscnza di comarto (al test: osservarc il fonds); disintegrazione clelle relazionj oggettudli 0 soddisfazione

del contatto in modo regressive e infantile. Prolo di non scelta. Pub essere momentanco c allora provocato
s1a Qu
I da zm 'nm'vir:‘l che ha scaricato I 'energ|a e ha .mddi.»fatt0 Ze Iensioni nrali e nnali, anuu

“‘

II\0In
..¢-~.|~<\~1~.-\\~<~»;\E

I

E.‘/E

I da zma indikrenza momentaneannlizzata a proreggersi dai contnr. 11011 ‘

nom
lori <
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E Se é pennanente, le reazioni sociali ncn pongono afatto problemi al soggetto che non accorda loro pm di

uno nuo- tanm.lmpOn:anZa' . . . . . . . . . . . . 4 . . .

(m_), di_ I sia_che_il_c0ntat!0 s1 SFZI-bLi.lSC€i in rr_\0_do infautilc (bisoguo di soddisfazionc immedlata in virtu dcl prin-
jam a S_ cipio d1 piaceret bambim 0 pscopanci; cdomsmo).

1m) Pa_ 1 sia che xi stabilism in made molto regressivo, immature;
I sia che il soggello non S10 inleresxulo al prablemu dez cantata‘ umani. E allara piacevole, campin-

wa e pm ceme, accomudante ma eguisra. La relazione dbggetto nan é_ una preoccupnziane importanre. Nes-
xuna drfcolrd dunque a passure da un aggetro all 'al!r0i

“Questa renzionc pun": signican: ch: il soggetlo si difende comm qualsmsi specie di contatto - come é il case di alcum
schizofrcnici - O, 81 contrzirio, che Si trovi soddisfatio da unu fonna mollo ncgxcssivu di oonlallu, di Lipo preoggeltuale
(perversi polimor, omosessuali, gnmdi immaluri). E mollo pmbabile Fimmaluril sessuzxle. lfacccssa alla genitaliid é

3 mm dé possi_bi1evinfatti so §sisie un eerie grado d.i tensions 1'65!-dlliivdéi bisqgni PIC-g‘€K_Lil£1].i, cxali c unalx. Sc qucsli lr_0vxin<> unu
P0i_ so<ld1s1'az1one_ per,e ui se, come _si pub sizispettaxc lI\ quesu oasi, la genitalna sara integrata alie ccrrentx pregenilah, pnmosto

; chi: -1 ccnlnmu (J. Melon, T207111 E pmiim £1511» Szonzll, p ss).

' d‘ alt" Patologie: nevrosi, inunzlturilii scssualc, edonismo invetcrato, perversioni anali e orali.
nc. Pr0- Scrrtlum: zampe debolz, uvali ampi, titubnnre, irregolarizéz relative a zlirezione e cantinuizir. Se l 'anali!i1
- Pmlo é > nralmi: rigidltb, ummuccnmre, angali, lines dxscendenzi 0 accavallaie.

9”” -Y“ ALTRE SCRITTURE

Per mcglio abituare I0 sguaxdo al verlore C, prendiamo in esame altre scritturc. Alcunc provcnguno dalle
opere di Gliie-NIZliS.\'1i, I.Griimiger, A. Labarrérc, 0 da un’opera in cui 24 personaliiix sono analizmtc sotto

Faspetto astrologico da Franqoise Hardy e sotto qucllo grafologico da Anne-Marie Simond. In Bclgio i gra-
°"° 02' fologi non accetterebbero questa vicinanza, ma i commcnti di A.M. Simond sono ban fatti, c sarzi dunque
duo chu un buon esercizio, mentrc vi rinviamo al libro di A_M_ Simond per lc altrc scritture. Non seguiremo perb
"7115 $11 A.M. Simond nclla sua associazione tra Szondi :2 Jung.
oestru-

9)' IL CICLO DEL LUTTO

ormlm ll lutto é un trauma violcnto alla base di un “processo di disinvestimento dellbggetio” (Freud, Inibizmne,
Sinlomu, nngoscia, 1926), di separazione progressiva, pur trovando poco 21 poco la capacitil di ricrean:
nuovi lcgami; nclla prirna fase perb c’é superinvestimento dellbggetto perduto. Ohre a “Lullo e nzulinczp

nia” d1 Freud, si potré leggere a quests proposito “/macunmcnto e perdlla” di I. Bowlby (1980) c, in par-
s‘tP‘§' ticolars, Ie sue quattro fasi del lutto (capilolo VI), 0 10 studio di Parkss sulle vedovc di Londra (1970).

e; E ‘I “Ogni riconio cd ogni attesa, prasi u.n0 ad uno, nci quali la libido em coiiegata allbggetto, é messo in
3_e_a'°_' posizionc, supcri.nvcstilo” (Freud, “Lima e malincania”, 1917).

slbmla 1 d- m+ Relazi0n€sralJile (1 duefaztari gmcano nel xemu della Slabllllti).
I d- m > l atmcmmenlo avvrescluro quando In persona (0 allro aggetto rassicurame, came un impiegoj

scompare, nrlaccamenm alla relazione passata. Frumnzione dovura alla perdzra. Inizio del pracesso
del lutla: il soggerro si aggrappa al ricardo, nuta la scomparsa, intmietta I '0gge1la scomparso (k+
./).

I a'- mi Inserimenm progressivo della relazione dz xeparaziune m- provacatu dull 'exigenza delln
realm the esige la scparazione. Depressiune.

"C123, I d- ml Rnmlra di canturlo (sollanta in lul/1' patologici).
I d- m0 Distacca ejfertuato. Il soggetta nun é pm} allacmrn (mil), ma non anmm in ricerca (ancom a’).

Nan c ‘é ancara dmamica.
I d > m0 Un giurnor ricerca di rmovi conratri, quindi
v d+ m+.'Aspiraz10ne ad mveslire uno di ques/1' nuovi czmml/i (nuovo oggerro)

1159"‘? I a’- m I’ Mzmlenimenru del conrarm can il nuovo oggelro, che L) invesmo a sxia volla. Rirar/'10 alla pri-
'°‘m° ma pusizione.

Qucstc fasi sono dcscritte in mode tmrico. Nella pratica, si coustata che i movimenti dialettici sono spesso

annunciati dal fondo del test. In Lin normale proccsso di lutto non patologico, la posizionc m- é evitata 0

non é troppo forte, cioé che nOn vi é rorrura di conmltoi Osscrvazione; la situazionc d-n1+ 6 considerata
nonnative: in questo ciclo, conformcmentc a urfidcologia che privilegia i valori di stzbiliti :1 spese dei va-
lori di cambiamento e di rortura.

4
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Scritture sul tema del luttn

ll tcma dcl lutto é slato affrontato, nel luglio 1998, da La gruphologle, che riporta una conferenza tenuta

alla SFDG dal Dori. M. Hanus, psichiatra c psicanalista, professore a Lille, presidente della Societé dz

Thanalolngie e autore di "1 lut della vim“ (I994). La conferenm e stata seguiw dalla presentazionc, do

pans di C. lVl£|.tlg£\\.ld, dclle seritture di qnattro persone. nessuna perdita di coniuge, ma di bambini, di fra~

tello 0 di madrc, Pevoluzione dellc scritture duranti: il processo del lutto c0n.fcrma eib cl-ic abbiamu visto

mcntre, é da riotare, C. Mangaud non fa allusionc allhpproccio szondiano. Vedren-no una serie di quattro i

scrittnrc di Brigitte e di Nadine (due dei quamo casi da lei studiati) ncl corso del processo del lutto

:1. Brigitte
.

1 A I 7 armi (studentcssa all’Universitéi), scrittura contenuta e pudica (hy-). Contarto stabile cl-! m+.
ace

2. A 32 anm (2 anni primal della malattia di sua glia). il pmlo e sempre d- 111+ (contatto stabilc), ma

liaccentuazione dl é scomparsa. La scrittura é stabile, pill spigliatzi benché seinpre tratteriuta. ‘L,0(

3. A 37'/= anm (1‘/1 anno dopo la mode della glia): movimento piii uttuante con lzipsus di eocsione, for-

\/4

me meno strutturate a volte ammaccate 0 ammcnizitc; il trzitto, con incliiostro viola, segna forse la di:- La pu

pressionc clie i: cominciata un anno dopo la morte dclla glia_ m+ é evoluto verso mi. Allo stesso tempo la ancor

scrittura divcnta pi\‘1 eslcsa, a volte liformc, e lc nali sono pin lungliei Brigitte tendc verso d+. Szondi dc- “U

scrivc in modo precise il prolo d+ mi come quello della malinconia, della dcpressione (con k+ c s). Freud

4. A 40 anni (2 anni d0p0 la ne della deprcssione), la scrittura é meno cstesa in €1l'£€ZZ;1 Ch!) in largliezza, Pm"

liforme e destrogira, ha ritrovato pi spigliatezzci. Il margine sinistro C: piii grzmde, quello destro é scom- qllam

parso. Ha preso pesto d+, come conferma la stessa Brigitte‘ “Un giorno comincia Fincomcnibilc necess1- 1- C

soprattutto quando si ha una famiglia, di eontinuarc zi vivere malgrado turto. Ci si sorprendc :1 credere

timidamente chc é possibile amarc aneora la vita Oggi ho Pimprcssionc di reinvestire pom :1 pow il

mondo di riannodzire legal-n.i d’amicizia con piii cuore, dcsiderio e serenitif’. 2~

3

b) Nadine ( Cinquantcnnc, sposata)

1 Un anno prima 1/ decesso della madre amara e ldealizzam, la scrirturzi mostra \n1 pmlo stabile d-

m+ 0 mi, con zona inediana dilamta.

2. Una decina di giomi dupn ilmerale, i1 movimcnto piuttusto stzitieo é diventato effcrvescente c quasi 4

csplosivo: oralité rcattiva, reazione di difcsa maniaealc contra la depressions, come lei stcssa dice: '

“Periodi di eccitabilitéi e periodi di deprcssione si accavallavano Trc anni di iperattivitfa per riempire

-\»\;-r:mmm':I*c1

il vuoto e scongiurare Pzingoscia, trc anni cli attivismo tzmto dzi djmcnticarc di domiire“. U0;

3. Un muse dope il decessu, la reazione accentuata m+l con k+ e bcn visibile. La scrittura i: pin compatm scian

can curve e nnellnnwnlz. L’a.ntic0 oggetto 5: superinvestito(m+ !) e introiettzno (k+). swm

4. Quattm zznni dopa, lacecnluazione m+! E: scomparszi. la scrittura ridiventa simile alla prima. pulsi

dell’:

Tendenze psicnpache legate iil vettore C -“mi

Nell‘ottica szondiana si distingue la pcrversione sessuale, lcgatz al vettore S, e la perversionc del legume, desk

lcgaui al vettore C. Se il vettore Sch e pin specicamcntc in rclazione con la psicosi e i vcttori S c P con la né dz

ncvrosi e la perversiorie, la patologia dcl contattc si manifesto soprattutto attraverso i disturbi dell’um0re, L’<;g

lc tendenze antisociali e uifaggrcssivini psicopatica piii spccicanientc legam impi

I con d0 m ~ (aswciutrz LY s+ 0 S0 ed e)
delle

I con una certu insmbilitd dc] 10 passaggi
P5104

Kimble iridividua quattro gruppi di patologic che hzmno afnitii specica con il veltore C1 U0;

l. maniuco-depressinne di base, da cui le iniziali d c m. ll prolo malinconico é d+ (riccrca di un nuovo U0-i

oggctto), mt (artnccamcnto c contemporaneamcnte separazione), k+ (ideriricazionc con llzintico 0gget- Al C

I
to) e s- (rivolgirnento masochism delllaggressivitzi contra di se'). ll prolo maniacs e d0 (searico) m-! d’0

(separazione dal mundo), s+!! (iperattivitéi) c k-. I16

2 mnnincalitii (secondo il temiine di PH. Lckeuclie) che puo scguire le vic della Sucht (zicerca) 0 della I
Hz1[fl0.S‘lgk£5it‘ (debolczza). Szoudi conccpisce elettivamente Such: sul modello della tossicodipendeum, B

illustra Hallloxigkeit eon ccrte sregolntezze della riccrca sessualc (dongicvannismo, ninfomania ...) 0

mania di fare man bzmsa sn tutto (cleptomzinia)

3. psicopatia che si manifcsta sotto forma di clelinquenza, devianza marginzilitii (con d+ m-

4, La sindrnme di abbandonn, d+ m+! (associate a pi) dove il tcnmne di nevrosi acquism il sig11.i_cato

abbasmnza ampio di Freud per distinguere nevrosi nrluale e priconevroxi d! difesn. Szondi parla anehc

in te1Tni.ni di mama cli nccettazione.

ll:
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72 IBUUTJ

IL VETTORE SESSUALE (S)

mete’ dc Aleune nozioni prellmmari: Ia pulrmne, l bggerro, Z 'aIrro/Aliro (Freud, Lzwan)

zione, da Ifalmri h e 5

l.i, di fra- I,1J[7l1lSi0!1€ di inuenza

imc visle L 'identitc‘! sessuale/bmminile e maschile

l.i quaro Pa.rsiv1'r('1 e amvitd
Sadisma e masaehismo

Facciamo un richiamo parziale e suceinto delle nezioni di pulsione e di oggetto, nozioni indispensabili per
'i’- . ,

bile) ma accostarci alla teeria szondmna.

mo} {OF UOGGETTO, PARAMETRO DELLA PULSIONE

se la de- La pulsione é per Freud confluenza dcl somatico e dello psichico, cosn ehe spiega la sua preoccupazionu di

tempo la ancerare la sna teoria a riferimenti ehe le siano esterni, in particolare a Iemi biologici:
Zgndj d¢_ “Una vm niln i1 luvnro psieanaliuee, dcbbiamo trovarc Fanelln aa congiunline can la biologia“ (1 Q13)

Freud parla della relaziene dbggetto in Deuil er mélanculre, ma senza formularne im concerto. Nel suo ap-

lghezza proccio, in eui E: ancora melto Forte il rich.ia.\-no alla biolegia, Foggetto appare soprattulto come uno dci

, g; 5wm_ quattro parametri ehc caratterizzano la pulsione, cioe

mccessi. 1. Origins, assimilabile a unn pane del corpe dove nasce una sensazione, una zona erogsna: occhio nella

3 Qfcdcrc pulsione seopica, bocea nella pulsionc orale, feci nella pulsione anale, muscoli (ma non solrzmto) nella

3 pow j] pulsionc di inuenza, ecc. E spesso un orizrc: corperale, limits, punte di conumo con lhnibiente.

2. Spinta 0 Intensitir (fattore quantitative della puls1one)t ogni pulsione c un pezzetto d1 amvita.

3. Sc0p0' il soddisfacimento, cine la scarica ehe permetter di eliminarc la tensionc, lo state di eccitaziene

all’origi.nc della pulsione, mu Freud use 21 volte la parola xcupo ncl senso di mezzo, ad esernpio quando

imbue d‘ parla di inversions di scope, da attivo in passive, ad escmpio nella coppia voycurisme

(guard.a.re)-esibizionisrno (esscrc osservato, l'0Sl.l'L\l’Sl).
ee uasi 6 .,. . . . , . . ,,. ,

ssatgice 4. Oggetto: are in cur 0 per ein la pulsione puo raggrungere ll suo scope (m generals un altra persona,

. . ' ma anche se stessi: autcrerotismo, ripiegamcnte sulla propria persona, ad esempio dal sadismo in mzv
nmpire

sochismo).
Uogge/0 e per Freud il pararnetro piii intcreanibiabile, piii volatile dclla pulsione, a esempie eon il rove-

co re , . . , . . . . . . . .

mpa '1 3 sclamento su d1 se 0 lo spostamento, Lacan dice anche Che 11 deslderio s1 l'l'\3.\1Bl16 propno 111 qucsto spo~

i
q .

stamento (Le xernmmre, Vll,l7.l2.l958). La prostiuna L Vesempie stesso d’oggetto intercambiabile dclla

pulsione sessuale. ,E pcr pulsione di aggressione si pub dare, come esempio, lo sposmmento

dell’a.ggrcssiviIa dal superiore gerarchico verso il subordinaio (Episodio in L0/us bleu dope l‘ev2sione di

Tintin, dove il ministro e i soldati si accusano a catcna). Uaggetto freudinno non 6 dunque un oggetto di

I lgvmv, desiderie, né oggetto d’amore, né cggetto di u.u legame e la pulsionc scssualc non serge dzlllbggetto stessu

P eon la né dal sue eventuale fascine, ma dallo state di eceitazione all‘origine

1l'""1<>T¢= Uoggetto pub, d’altra pane, cssere parziale 0 totale (la tctalith dclla persona) Freud aveva descritto due

impulsi parziali, orale c anale, e abhezzato un terzo ehe Lacan ehiarnera scepico, nel eorse dello studio

dellc icndcnze voyeurisliclic ed esihizionistiche. LZLCIIH nc aggiungc un’a1tra, legata alla sua esperienza sulle

psicosi. campo un po’ trascurato da Freud, la pulsione vocale 0 invocante, legata alfoggctw vacel

Uoggetto pus’: anchc essere oggetto fobicu (da evitare). feticista; pub essere invcstito, superinvcstito, con-

.1l'l nuovu tro-investilo, ideallzzatc, svalorizzato, in parlicolare nei processi descrit1_i inDeuil e mélancolie.

so oggcr- A! capitolo 26 de]]’Intr0ducn0n ()1 In psyvhanalyse Freud distingue anehe, ma di sfuggim, due tipi di scelta

rieo) rn-! d'0ggett0 (0 due dimensioni d.i quesuz scclta). Nslla scclta, we sen-ipre unn parle di identicnzione (come

nella scelta di fotograe nel test di Szondi), '

l) 0 della I La scelta d’oggctt0 anaclitica (/Inlehnungstypus) 0 per appoggio (sul quale oi si appoggia), pin fre-

idenza, e qiicnu: negli uomini, seelm regressiva, ehe porta il scgno di dipcndenm prirnitiva dalla madrc c cosliLui~

uia 41:) 0 see la sopravvivenza di una situazione irifantile Le pulsroni sessuali parziali poggiano sugli impulsi ehe

servono alla conservazione delfindividuo (cosi, la pulsione orale poggia sul soddisfacimento alimentze

re). La scelta dbggelto vcrte su qualcuno ehe somiglia ai genitori, garanlisce la soddisfazione dei bis0~

gnicato gni vitali e sura seclto anche come oggetto per la libido, Non si tralta tante di niednlira clifensiva quzmte

rla anche di un bisogno di sostegno ehe cliiede di aprirsi ad una relazione d1 dipendenza. E la pesizione pin

1

aperla, quella del bisogno di essere arnzue pin] ehe del bisogne di amare (in Szondl, soprarturto d- m+).
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0 la scelta dbggetlo nnrcisista che c piu frequents nelle donne e per la quale il soggetto riccrca qualeuno

che gli assomigli 0 ehe somigli a cie che é state, che vorrcbbe cssere 0 che avrcbbe voluto essere. ed Con la‘

'A k ljaltro e uno specchlo che rinvia la libido sul soggetto pm che un soggetlo con valore proprio, cié pub piggy: :1
mdicare Cl\E! il soggerto non é narcisisticamcntc soddisfatto e vive per interposm persona la soddisf:1zi0- mzgonm

ne desiderata, come un padre che spinge il glio verso gli studi che egli non ha potuto fare (cfr. cuncet- per se sles

to Cl! Identieazione proiertiwi di M. Klein). Quando si erede di amare qualcuno di diverso da sé, e a.u- “(qui si pl

com un rifenmento a se': cié che si it (stesso hobby), cib che si vorrebbe essere (il tirnido ama quello (Melon)
. .. ». ~ 4-- , - . - I1vettoreS

clie e disinvolto, come vorrebbe essere lui), cio che uno e stato (tlplco dell amure dei geniton per 1

bambini che essi sono stati e che avrebbero volulo esscre). Freud aggiunge a questo elenco la denim

~ chs allatta <2 Fuorno che protegge, vale a dire dei sostituti parentalii ll-I un npo piu attivo che ignora di

\ piu l'altru, al quale Freud attribuisce paradossalrnente un caratterc oblativo e il bisogno di amare (non Freud spi¢§

1 d1 esscre amato). E anche la scella d’oggctto rlei perversi e dcgli omosessuali (Freud, Trois essms). 111121 9°1"1'@11t

- Se non possiamo passare in rasscgna lc varie teerie delle pulsioni, dovremo almeno insistere sulla distinzi0- 131"? ¢h3 13 1

1 inc Ira pulsione d’oggetto, dove la pulsione invade un uggetto esterno, e impulso narcisisticn, dove il
' isoggerto sceglle se stesso come oggettu. Se ln Libido invcste Ireppo lbggelto eslcmo, lo idealizza, essa ab-

handona il soggetto che si senie svalutato, lnoltre una libido troppu narcisista non lnscia piu nulld Quesga Si A

lallbggetto, un po‘ come nella tecria dei vasi eomunicanti: piu la libido d’0gget1o aumenta, piu quella. . un asp

, dell‘lo si impoverisce come nella dinamiea dclla estroversionc-introvcrslone in Jung‘ , “D as

Lbggetto non consiste Ianto nella persona quanta nellldea di cui uno si é fat1o_ e una nozione psichicn, in- (Em,-2

1 terna. Si distingue a voltc Foggtto interno da quello esterno, mo. il processo del lutto mcslra quanto la pcrdi— La scission

Ia dbggetto sia vissuta prineipalmcntc come perdita interna, minaceia di disgrcgaziunc: suama (din
“(Le) persen Yen, esterne cln: sildesignuno ,-psm come Uggm; Hitenli, <3 nlcune carallcrisliche 4. quelli (oggetli parLiu— Freud ha i
lil, snno mvcslilc e le $Q{l£l!5fZ1O!X\ denvaie du quesu n\vestunenl1 contnbuiscnno Cl creare rappresenummn c:nsl\l.U(1Vl:

dellbggello Ln sense pschmo" (Paul Denis, Emprlx El mm/min, p 223). 119112‘-11161115

Altro l'lCl1lEJ1TlOI Freud mosrra elie l’Io (e il Super-Io) si forrnano artraversu un gioco pcrmanente di relazioni ma: “-1111 V9

con Vambiente, in particulate con il padre c la madrc (identieaziune, introiezione, proiezione ALI)‘ clie sono m“nq\l‘33

l‘ultim0 anello cli una successione d_i gencrazioni elm trasmelle 1 valori propri di una societé. “I‘)m“°“
Piu mrdi, Winnicutt denirfi Foggetto trausizinnalc, inlermediario tra lo e non-Io (sciarpe, peluche, ece.)

dei lartauti, rna che si pub vcdere, sotto altrc forme, anche negli adulti. mm 1,, V

Nelle lrm
LACAN: DA UN ALTRO ALUALTRO - l’Altro, l’altr0, e Pnggetto u schili e fcn

Lacan erca rnoltl conceui per spiegare la diversita della relazione del soggetto con il suu zxmbientc ed in Lam“ _E‘

particolare con Foggetto (del suo desiderio). A parlire dal maggio 1955 (Le sernmulre, II), egli opera una sessuamfh

distinzione che appare some un vero salto in nvanti della disciplina psicanalitica dislinguendo la relazione “e 5°“ 1 Z‘

VHS“; odioinnam

I un altro simile, l‘altr0 (eon la minuseola): coneette vicmo 0. quelle dbggerto (della pulsione, del desi- F“‘_g1‘ am
derio). In seguito, Laean parleril dellbggetto a, nmncanzzz nel cuore dellimmagine del simile, che e Mm ct. le C

allo stessu tempo un oggetto concrete dell‘a.mbiente, e Fcggetto (perduto) del dcsiderio (come viene Oggem del.

espresso dalla frase: " mi manchl). La relazione con questo altro si stabilisce attravcrso il 1'a1\mstieare_ Inne Pall‘

Pimmaginiirin. e.descnvc
¢ un altro Superiure, l'Altro (grands Altro) (la madre, poi il padre), pormvoce del discorso del.l’insierne cmiigsizg

sociale al qualc ciascuno i; assoggettnto (approssimalivamente il Super-I0 eudiano, ma zuushe Die, enme un

Fautorita, il Grande Fratello I44); La relaziene con questo Altro si stubilisce artraverso la parole, la ]in- <\’invesli

gun? Pordine simbolicn clue gli preesiste. H “°“’n_‘

Da qui il (amuse aforisma di Lacan “Llinconscio it il discvrso dell'Altr0“: Flneonscio si compone di conte~ "5:
nuto introiertnto, organizznlo come una lingua d.i cni il suggerto uvrebbe perso In disposizione, che gli sfug- [am di X

gc a eausa della sua divisione (Spallung) trn Consclo ed Incenscio. Nel 1975, il grande Allwdivcnla anche Casi, la

l"’Altro sesso”, cioe i1 luogo a partire dal quale si enuncia mm differenza. In rnodo certnmenre rnelto divcr- Nell’apprr
so, Jung aveva anche concepitc l’Animus-Amma, mzione dellialtro sesso, come funzione di diversita. posizione
Freud aveva gia parlato n dz1ll’l<.'nrwmfdella alteriifl dell’altr0 come tale, l‘AlLr0 assoluto, cstranco, zn:l- molta amk

dirittura ostile (fremde Objekt 0 das Ding).

La dualitia

Primo ap]

IL VETTORE S Prcciscrcn

Il vertorc S segna Yentram in scenn della categoria dellbgetto sessuale, diverse dal preoggelto del venom <20 chc ei 2

C, anche se le due pulsioni possono appoggiarsi sullzi stessa persona, allo stesso tempo invesrita seeondo C ll fattore
sogno del
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to assets’ ed S, can la prevalenzn di un mode dnvcstimento sull’altr0. Con il vertore S, cié clie é in ginco,
-- ~ “ é una relazione col propno corpn (h) c col corpn dsl partner uunsiderato in pane n interamente, in quanm strurncnlu di un

i, 010 puo
ldisfazi0-
r. concat-
sé, é an-

|'lZl qucllo
:ori per i

la dOl1Xt.

ignurci di

pincer: alfcmmw (+) 0 negaio (-), vale :1 duc L quanta aggclto scssualc. ll mondo del vettore scssuale implica un regime di

funzionamentu dual: Ln: gli oggetu: io S0nO oggetto scssuule per l‘ultro c per inc slcsso e l‘alu0 é oggetto sessuale per me e

per Se stesso" (P H. Lekeuclie).
“(qui Si pcne] ii pmblma (ll pcssczlcnt i*<igg=im C di imi/mi,-M 1\¢l scnso quasi H01-61'llE del lemunci ave»-E zmfmiio ,1,“

(Mélh).

ll vettore S é qucllo che rinvizi zilla dimensions pratica dcll’::sistcnza, alla tecnicai

La dualitii della pulsione sessuale

Ian: (non ‘ Freud spiega che l’uomo, contrariamente zilla donna, opera spesso una scissionc tra una corrente lencra c

ins)‘ uua corrente sensorialc, con altre formc di incompatibilité Lra le due, poiché nclla clinica é: possibilc consta-

listinzio- l tare che la congjunzione clellc duc ha, a volts. riercussioni :1 livcllo di irnotenm scssuale.

, dove il
cssa ab-

+IH
viII

' 11-

'l\l ""1111 i Questzi si accompzigna spcsso a scissionc dclla rappresentazione della donna tra:
ii quella v un aspclto tcncro, idculizzato e inaccessibile: la donnu dalla quale si é zunati sul modello dellzi madre;

' v uu aspctto sessuale: la clonnzt dcsiclcrata scssualmcnte (mmnte, prostituta), spcsso sminuita
. _ l

‘Inca, 1n- (Erniedrigimg) per difssa contra la corrcntc tcnera,
121 panti-

ni prLiu-
:cs1i'.uuv u

rclzizioni

:hc sono

hc, ccc.)

te ed in

Iera Lina

clazionc

lel desi-
:, ClIC E:

is vienc
isticare,

insielnc
he D10‘

, la lin-

i conte-
li sfug-
a anchc

1 diver-
versit

eo, ad-

vettorc
3l‘lEl0 C

La scissione della pulsione sessuztlc E: cvocata anche da Freud zi proposito dci diversi onentzimcnti della ses-

sualilii (dircrto verso ll padrc_ omosessua.le_ cannibnlesco c masochista) di Z 'h0mme aux lnzips.

Fraud ha immziginato una pulsione di influenza (Bemzichrigungslrieb), concerto clie non ha sviluppato,

certamente Z1 causa del conitto chs aveva con Adlcr, il qualc difcndeva l’idea di una agressivitii autono-

ma, unu volontéi di pctenza inclipcndcntc dalla libido. Frcud si orientn sulla nozione di libido, ma scrive co-

munque:
“L'amoie C01'\CE\1\I£l(0 su un Oggsltc ci otfn: unkiluu poluntu di questo tipo- ninorc pfpfiincnlt detto (tcimcwi) c odio

(aggrcssiunc) _ Abbiamo sempre atfermato clw miiiiiii SCS5\1L\lE: CUI\U€l\E iiii elmenm sadico (Tmis essais Sill’ la IIXEYIITE

de la serualilé] 2 sappiamo chi: quests elemeiito pub rendersi indipundunte :2, sotto fomia di perversione, imposscssarsi di

mm la vita Sessuale dellkl pC1'$unL\”(F1'eu<l, Essuis ll? pS_\/C/muI_vxz*).

Nelle zrmule della sessuazwne, Lacan mostm anchc una dissimetria radicals Km 1e [70.\'lZl0I1l dctte ma-

schili e femmiuili, posizioni she, d’altra parts sono indipendenti dal sesso biolog-ico. Ricordiamu zmcora che

Lacan ( Earns, Kant ave: Sade) e Szandi lmnno analizzato in mods approfondito il legume tra sadismo e

sessualitlm Nclla scssualitil si esprirne anche la divisions. Pcr il fattu stcsso clie vi sia del scsso, vi é relazi0-

nc con l‘altr0, differenza, inzideguatezza, ambivalenza lra amorc e odio (Lacan ha create i.l ncologismo

odioinnamoramemo). Come di conscgucnza immuguiarc l’intreccio dell"am0re e del dcsidcridl.
Fra gli altri autori chc hanno affronmto qucsm problemzitica, cilia:-no in particulars A. Cvrcen (“La mone du

Moi et le dcstin dcs cbjets", Revue frzmmzlve dc psychzmalyse, LIH, 1), che distinguc oggctti dclla quiete e

uggctti dclla pcrvcrsionc, dove troviamo ancora qualcosa dsi fattori li c s.

lnne Paul Denis (Dircttore dellzi Rlvistafrancese di pszcunnllsi) dedica un libro zilla pulsione di inuenza,

e dcscrivc quesm scissione pulsionalc ancoru pin chiarztmcntc cd in termini quasi szondiani (ma senza mai

citzue Szondi):
“Essa (_pulsicnc scssunle) €: formula dzi Lluc couiponenu libidinuli, legate tra loro .. 1': unu risultnnte ch: si pué scumpurre,

come unzi fem, in duc vcllon diSL1X‘i(iI l'l1\VCSLi111CI\l0 in l.\\.il\lt!DZB e iii SOClCliSf£1C1IT\€'l'\lO. l_)C5ig\'\li\'E'lD qucstc duc cimiiii
d‘iiive>iiiiieiiw dclla libido come lc ll\lC cmimim.-i (/i'I!1!llI!XLA’S) lltllu P\.\lsiO\\=!.

ll €0mllm'i0 di QUBSUJ pIOpOS\ZiO1\€ e che l'0ggCllu illfil Ulltl §LCSSO lcnlpo uggcllo di iiiniiem =1 Soddtsfzlirnentc .

La pulsionc l\Q(l e iiiim axiii pcm; q\.\€StZ| tesi e ES})l.\l)il€\‘i€'lB BSQGSUL ll l'fCuL.l n dlle TFOIS zssais egli V1 [il01i\

wig volts. Dappma H ]'7l’Op0Sil0 tuna _I7uI.i11lm=' SEJSIAUIE L[\AL\1\Ll0 Sllrlve “ciei ci iiiaim ch: l8 p\\l5iOnC SL!5SlD.il€ mi e f0l'SC

fullu di un solo pezzo, ma she é formula da compcnunli ulic si stacumio nuovaxnente dzi lei nelle perversion: “ .

Cosl, lii p\\l5iL)i'w e \lll CDXHPOSIO, U11 SS¢U.\lJl€!ggl0 chc Si piiia miiipim" <11. Dcnis, Emprlxe Z1-miiifmiim, pp so-51>.

Nell’approccio lacanizmo, ciascuno upta pcr una dcllc due posizioni, mzischilc c ,mminilc_ In Szondi, una

posizione non oscludc l’altrzi. si gioca una dialettica Ira i due fattori dclla pulsionc sessualc, a voltc can

moltu ambivalcnza. tenninc quasi assente in Lzican.

Primu approccio ai futtnri h e s

Pteciseremo piu avanti i contorni di questi fattori, ma occcrre fame qui im primo acccnno molto schemati-

co Chi? ci aiuterd a comprenclere 10 strano intrcccio tra l’am0re e la mane.

ll fattore s si riferiscc ad una posizionc detta muschzle, atliva, centram sulla nozione di inuenza, sul hi-
Sogno del possesso, dcl dominio del corpo dell’altro come oggetto sessualc. Fra le sue furmc patologiche, si
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trova Faggrcssione, il sadismo (da cui la lettera s), eveutualmente rivolto contra sé (masochisrno)

,7-

11-,

l

3.

Il fattore h si rifcrisce a una posizione detfarmminile, piu passiva, piil ricetliva, centrata sul proprio cor- Slgnnt

po, il piacere sensuale, Fzunorc, la teneICZZ£1. La lettera la é l’inizia.le di ermafroclita (0 omescssuclc), ma Sci U

rinvia anche a quelli che oggi sono detti 1' nuovi pndrz Freud ha sempre 2\ssi.\-nilato passivitil, fcrmnirulité e 1 “I
.1masochismo, seguito Ln cié da Helene Deutsch, ma scrive unche che le donne sono piu stabili e gli uomini

piu fragili (Letrre del 18 agosto 1933 a A. Zweig). “La dedizione é incomparabilmente piu frcquente e piil

li+s-. Cib porta Szondi a ohiamarc h- 5+ prole invertiln per le donnc, cib chc Jung avrebbe ehiamato
Animux e che noi preferiamo chiamaxe Pantesilea, dal name della regina dellc Amazzoni ehe uccise Achil-
le. La ccppia junghiana. Animus-Anima riguarcla piii iclenticazioni ehe pulsioni. Vicendevolemente, h+ s- é

Que:
irncnsa nella donna che nell’uomo” (Freud, “Le Labou dc la virginilé", in “Lu vie .re,vuellz”, 1918). P051;

Nclfortica szondizma, la polarii maschile-femminile, sinonimo di polaritil altivo-passive, poggia pill sulla in 9,1

coppia s+/s- che sulla coppia 5+/h+, poiché la combinazione piil passiva <": Ia cnmhinazionc dctmzmminile giov;

TEE‘
Rea:
u, ii

il prole detto invcrtito per gli uomini S(;ri|

Scliotte descrive le quattro pnsizioni principali come segue: me 5

14+far avanzare (1 'altr0), (verso di sé), amore-Ienerezza individuale (amore nu/urale)
s- indietreggiare, passivifd (all ’¢/srremu: masochlsmo), uzione xu xe stessu (autuplasticu)
s+ avanzare, atnvird (all ’esIrem0.' sadlsmo), aziune sulla cosa enema (alloplmtma)
11- mdizrreggiare (meltere :1 distanzu), umore-tenerezza co/letvi (amore sublimaro)
La posizionc h+ e cnsi definita daila csprcssione “far nvzmzare", che non e conipletzmierne arliva, né com-

pletwnzzntc passiva.

Frequenze delle reazioni (S. Deri)

h+ | Prima della pubenix. La piu frequcnte delle 4 rczizioni h ncll’adu1t0

h- | Quasi rnai prima della pubertii. Pi frequente negli adulti imcllettuali (sublimazione)

h+- I Senz’altro prima clella risoluzione del conitm eclipicol all’inizio clelfaclolescenza

110 | Bambini piccoli e aclulti Lnfantili
s+ | La frcquenza diminuisee negli adulti e riagpare nella. maggiore clé.

s- I Quasi mai prima cli 1U anni. Tipica dcll’aduIto. Piu frequente nelle donne.

s+- l Comincia nella pubertii e diventa piu frcquentc nclfaclolescenzal Mcno frcqucntc negll adulti.
s0 l In ogni etzi

IL FATTORE h (EROS) CORRENTE TENERA, EROTICA, SENSUALE, FEMMINILE: LA
TENTEREZZA, IL PIACERE

Libido diretta verso il pmprio corpor Sensualitix, tenerezza.

h+ Essere amato. Bisugno di piacere erotica. Amore per una persona.
Bisogno d‘a"etto, di essere amati senza riserve, di piacere ottcnuto da.l1’am0rc cli una persona spcciczr,

essere posseduto e conquistato, essere oggeno del desiderio dc11’a1tro. Sessualité ClCIL3, fcmminilc. Posizione
piu passiva ricettivzi, incentraw. sul proprio corpn, Accettazione cli una ccnn dipcndenza affettiva

h=+= A

Diff
Di
Sari‘

h0 (
ll bi
app!
IO Cl

Sen
all '1

IL 1

Il
ark

5+ l

(ubbandono all’amore cle1l’a1Lm). Tendenza alla COl’\Cili€lZiOl‘|O. Bisogno di sostegno (con m+).

di <

Scritmra: tmrto sensorinle, nurrilo, vellutalo. Tratta di omlosi, dz simpatia. Farme vurvzlmee, rivelzive pm
Spcsso ritmoesszmso. S‘:

1

Un h+ nello sfondo (spcrimeniale) del test pub esscrc segue d1 lpcconclria. Accentuazione h! (!!): fragilitd
nareisism generatrice di una richicsm d’am0re insaziabile e dunque frustrnta.

h- Inibizione della tenerezza. Amara. tili
h- pub esscrc interprctato in tre clirezioniz “:5
I relazione platonica; P '

- szrbllmazzone (nell 'adulm.' se h- non é uccentunla. e se si accornpagna a s-); l ‘amen’, dzlrmvemro di
zzmi persona, puzi richiamnrsi sia ad un gruppn sin a scnpi umnnirari; g

I rimazione nevronca della XL’SA'1lCIliI(l.

Alla base ole spesso un riuko dellu richiesta d‘a.m0re, del dcsiderio di essere oggetto del desiderio
dell’altr0 c dclla clipendcnza affertiva che da cib deriva per prcscrvare la sua autonomia Cid cunduce il
soggetto ad allontanare 1’altru, a frapporre una clistanm c ncgaue la mancanm. Da qui la tcnclenza, upica di
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h-, a dare, offrirsi, fare fzwori, fare regali, insomnia ad amare. Ad h+ (demands) si opponc 11- (done), ehc

mic mp signica anche rijuto dc] proprin corpn come oggerto eroticolascetismoj aueressia mcnialc . .) c, posin-

uek), ma wmente, la condizlone della elczionc dl un oggetto d’amore pm 0 meno idealizzuto come l’amore cortssc

dci trovatori (cfr Lacan, Le seminaire, IX, 14.3.1962).
uominj ‘;L:axnorc (h-) é l£l‘SUl.)liI'£1L\Ul'll2 del desiderio §l1+)§L3Can, L4 scmmnira, X,l3.3 l‘/I62).

‘ i L arnore ccrtcsc c un pnmdigmu dcllu sublullanoiie (Laean).

‘me 6 P1" Questa opposizione Lra bisogno d’a.\-nore individuals (h+) e collettivo (h-) non deve condurre a idcalizzare la

posizicne h-, scgno anche di difesa, autosuicienza narcisistica e rdttum con Fambicntc. l1- si trova zuichc

_P"3 Sull in alcune circostanzc chc pormno disinvestimento dellbggctto: divorzio, vedovanza, amorc infelice. Nei

e”l”"""[9 giovani, piu individualisti, é una frequenza che teslimonia la ricerca d1 affcmmzionc (liberandosi della tene-
cluamato feZza)_

56 A9hil' Reazione accentuata h-!(l!): Rcprcssione dell‘crolismo, inibizione nevrotica della sessualitai fuga davanti

3, l1+ 5- 5 all’impegno amoroso pcr quanta poco esso sia scssualizzato, con un possibile ritorno d_i ciin chc é respinto

Scrirmra: tram) nerla, seem. Movimenm pizl rem (Pophnl). Scrittura spexxu verlrcale 1; rvvexwula. For-
me angaluse 0 semz-angolose, spessu semplimtc.

rninilita c

l1:£Ambivalenza del bisugno di tenerezza
Diecolta di sccglicrc tra tenerezza e autonornia, alnorc individuals 0 collcttivo, omo- e eterosessualitil

Difcoltix di identicazione (maschile o fcmminilc).
né com- Scritmra: spessa mesculanza dz CUFGIIE/I.YlIC/16 h+ 2 h- conforme imprecise, immature 2/0 ovalizzalu.

h Carenza di lensinne erotica. Sintomu erotico.
ll bisogno h non area tensioni ed e soddisfatlo giomo per giorno, spcsso in modo infantile 0 simoi-nation (0 é

appena stalo soddisfattoi reazione osservala puntualmcutc ncl Lest dopo relazioni sessuali). Bisogno di cssl:-

re cuccolati. h0 ama tutti e nessuno in particolare

I Nel bnmbinu reazionc normale: rieliicsta dhffctw senza scelta d':1m0re.

I Ncllhdulto immaturu, pub denunciare dicoltii ad effettunrc una scclta d’amom unico.

l Nelliadulto mature: appetite rnodurmo chc sodclisfa lo sun: csigcn1.e e non e fonte di conitti. Reaziom:

di difesa contro la tensions afcrtiva e la sobrciiza chc ne deriva,

mi Scr-imu‘a' tratto Ieggero, pallzdo, poroso. Tensimic dc-bole (fophal). Forme armzrmdnte S1)CIZi

' all ’mrerno delle parole.

IL FATTORE s CORRENTE ATTIVA, AGGRESSIVA. IMPULSO DI INFLUENZA

ll fattore s coincide con il bisoguo d.i attivitéi, in pnrlicolare quellzi dcl corpo (s+ sari rinforzato dalle re-

Z10l d+ e p+I come d+, 5+ indica un investilncnto attivo dcgli oggctti del mondo esternc).

LE: LA

s+ Pulsiune cli inuenza. Possedere Poggetto. Attivitii.
“... il curto circuilo dclla nrlazione affcllivu chc fa de1l‘alLm quellicssere del pure desidcrio . . c anclic un esserc di pum

pecica. interdistnlzione” (mmii, Le senxinaire, 111, 21.6.1055).
'05iZ;m,e “Godere e godere ml corps Godere e abbraccmrlu, slnlqgcrlo, fax 10 an pea). In dlIl(’\O, avere l'\1$\.\'\1[lO dl qualccsa, e pm-

a*stva cisamenn: nib, i: pulcr Lmllare qnalche C053 come lln coqm Vale a din: llcrr\nlirl0"(LacLu1, L2 $urnI!|ulru, X]X,15.1Z.I9'/1)

Lacan che ricorre s esso :1. metafore Z0010 iche, avrebbe ctuto citarc la stella di mare, chc abbraccia er

agllit ‘ digenre meglio in scguito. s+ e la sessualita rnasclule, In libido C: direttzi verso l’altro (alloplastico). Bisogno

l d1 essere forte, di imporsi, di conquismre 8 conlrollarc il corpo dcIl’altr0 e gli oggetti estemi (ma anche il
.1-CQHNE proprio corpo). Azicne sull’ambienw. Manifcsmzionc di cnergia muscolare. con un’:1ggressiviLa eostruttiva

(nel senso in cui per es. si parla di aggrcssivita eommercizc) 0 distmttiva (in modo relativamcntu contcnum

e secondarizzato, su non s0). Gusto per liazionc, il comando, la fcrza. Spiritc dliplraprendcnza, di compe-

tizionc. Invcslimento in relazioni di potere. Identificazione col padre forte. Vitalité. Attivitiu virile 1: pmdut-
tiva (con d+ c p+). Carzmere deciso, teso all'efcien.za. Bisugno di inserirsi ncllc cosc e negli esseri appro—

priandoscne e duminandoli.
“ La tendenzn 5+ rinvia, came snclmca Wuclhcm. ul duxillunu di L\I)Il£L\'C il mundo, es1ste1'e,nel 561150 she 1 fenomcnolcgl

252110 [II danno n questa pamla A Iivello del cm-po, quesla lenden;/1: si Hllfal nelln locmnoziune, nei gesti di prendere, manipola-

re, nel controllo ulLivo di:ll’amblenle 5\11 piano del comportzunenlo scssualc, 5+ cvnczi l‘aluu».l1n<: conquistatrlce e ClO1l.\.\11€\—

lricc cullumlmcnlu amsociata ulllidcu :11 vin'liu‘1, Lendenza nonnaliva se é associzitzi la ccncntc lcncm (l\+) i: si munifcsli in
i d . propoizioiu modeme I1 prolo VCll01'l&.\lQ li+ s+ l‘L\ppXCSCIlU.\ lu scssnnlitii iiumzale she uniscc arlnoniusuirmlite 1:: due cor-

es‘ C“? reuu, tenera E agglessiva, femmn-nle S maschilc Quumlc la tundcnzu uggrcssiva é ipenroca (S:-i) occnrre lemcrc chc ll!
nducc ll pulsioni di inuenza si Lrnsfomimo in bisn;;no di dlslruziunc u uuiudismiziomz. Non c‘é pulsione in cui ll capovolglmenlo

lipica in di una lcnmlcnzu ncl SUV npposln SIB pill ram am in q\\e§lO case" (J Melon, T/1150712 at prullqlul du Szundi» pp 64-65).
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ln una relazionc di coppia: bisogno di conquistare i1 partner, dominarlo (0 pmteggerlot prcnderlo in czu-lea), Si
csscrc colui cl-re inizia la ralazione, peuetrarlo sicamcntc e momlmcntz, dccidcrc, condurre. Umiliazionc Ar
dellbggetto-parmer. Intelletrualmente, oricntzmcnto empirico, concrete e pragmatico, cosa ch: ivorisct: d_

lhdnttamento. Stupendosi di incontrare una accentnazione (s+l) nel periodo di latenza Melon la interprela

come um massiccia idcnticazione all’immagine del padre 0 z\ll’uom0 iperpotents chc é cosi prcgnantc a

qucst’ctz'1. Uaccenruazionc s+l traduce aggressivitzi, collera, violenm, crudchia, in parcicolare nei sadici an-

’ tisociali c scviziatori, specialmcnte con e— (ribellione), m- e d+/d0 (ncssnn artacco). ll sadico é, :1 livello S, SL-

l cié chc il rompiscatole 6 a livcllo C (Mélon), Ipomania (s+! k, d0 m-). Come h+!, ma meno frcquentementa, ne

‘ s+! 6 frequents nci malati mentali (L’ipertonia (E) inuiscc spcsso simultaneamenze su h+ c 5+).

Scrittura: segni di atvitd e amare per Ia Iorm, ma m snntextrz relalivameme contrullmor trarro nerro, 50

.mslenm0, nutrito, in rilrevo, a valie cun spasml, ammaccamenti e acutezze. Traccinro Ieso (Pophal
III-{Va}, lnclinato, legato Furme angolase. Zampe imporlanri 2 legals’ alla lertera seguente. Fmali
sprofondare.

s - Riuto di agire. Passivitix. Masochismo. Abbandonarsi :|ll’0ggett0.
Passiviiix (sopratturto con d-, k- e hy-). Rium di esercitare uxfinuenza sica sugli altri, lotlare per im-
porsi, per carenza di aggrcssivni, ritorsiona dellhggressivii contra sé (rnasochismo) 0 sublimazionc (con

zrtlivitél intclletmale, se, z1ll0 stesso tempo, vi é h- e sc non vi c‘: acccntuazione)
“La lendanza s~ é di difcile lnterprclazionc. Pun signicnre, come E ncl cusu di 11-, the il snggetto subljmi le sue !en—

dumc aggressive e Si dedichj a impress umanitarie dovc paga zh pcrsnnu, Si sacrica, tcndc 1“ guancia smim, cptra “Q1

scnsn dr un pacismo inlcgralc. Ma é lonlano dalfsssere la norrna Tali indxvidui sonu mn.... La s\|blimZ|zi0ne é possihilz.

solo con l’au:si1iu Ll] un ipcrsviluppo dell’lo. Gcncrulmenle, s- rinvia a un bisogno di passrvlt, nutc d1 esrstere, aspiraz1o—

ne nllhlarassia Nclla misuru in cui I0 slam nzxrcisisw E: unu slutu anlipulsionale dove regnano assolutamente la pace, il S1-

lenzio e Fimmobllrlil, s- mzmifcsla 11 dcsiderin di un ritorno a qucslo slum. Qwmdo la reazione é iperlesa (s- l), oocorre

pensare a tendenze masochism pzifticolzlrmrnlc putcnu .. ul rlsultalo di u|\ capovolgimcnlo di unu pulsionc ncl suo opposto

. . (0) =11 suicidic (J. Mélon, Thut1riL' vtpmtique du Xzondi, pp ss e 67)

lualc: s- pub csscrc nn uomo di studi laddove s+ é un uomo d‘azione portato al concrcto). Alcuni s- tcnrano
di prcndcrc il potcrs con il pensiero, il gusto dell: c0sLruzior1i1c0ricl1c_

G .Ph. Brabant fa un commento intersssante su
“Al fallo E che le passioni, i conitti 6 le rivalnd merenn alln Vll scssualc si lrovano spuslati dullkunlriermz vicino ad un

cumpo socialc mollu pm ampio. Gli aspen: negauvi e aggrcssivi della pulsione Sl Lrovano dunque, mum quanta qucsli

Pc

T:
Sc

. ml
C0

I:
Pn

lnlcllctmalmcntc, oriclrtanwnto astratto (Fattivitd sica riutata pub essere sostimila da un'attivi1;l1 'mu:llet- S;

hf
mc
Gil

=»p¢ua pnsilivi, trasposti in mm scnlu pm vasla 0 cosmiuu. Ma 1 mezzi 44 dismrzione mm al servizm delle tendenze ag— —
gresslvc sembrzmo mm dz: qucsta lIa.s'p0.\;i7iunc un aumunto spropcrdnlwlu di p0lLTLLL| C awmwm clue mm lrbero
corsn 2] effetti dislruthvr Che non possono pl inibirc 11¢ cun\pcm21rc. Non si esclude inoluc che l'a.ggrcssin|i| slcssu, 1: nun
soltanlo 1 suci mezzi d’azione, si trovx aumentala dalla sublimazlonc dcgli rmpulsi libizlinuli nclla misur in cui qucsta non
xaggiunge che un soddisfacnnento mcompleto che si accompagna pertanto a un ceno grads dr frusvrazrone e dn riscnlimenlc
2 re Ph Bmbnnt Clefs [izrlrr 1” pnychannlyse, P 57).

Comprcndercmo meglio qucsto corrunenio alla luce d1 S_ Agostino e Pascal chc dcscrivono trc forms di li-

I:
Ts
red

P9
. , . , . . . . I‘ l

l)I(lOI llbrdo senuendl. hlmln sczendx, lzbxdo dummandr (scnsazlonc, conoscenza, sovramta), che com~ B2

spondono aj {re ordini pascaliani (came? spirito, cuore) e che vengono, a volte, assimilati alle tre zone della
scnttura. Anzieu dice che una rimmcia in campo sensual: pub compensarsi con accumulo di tensions neglj
altri due sertori: conoscenza e/0 sovranitir (Lnquisizionc, intcgralismo, dogrnatismu ...). ll riuto di aggredi-

ca
so
ail:

se
rc Foggcllo (s-) si accompagna spcsso alla sua idcalizmzione (e sappiamo quanlo qucsta C: incline :1 r0vc- Es

sciamento) a una tendenm oblativa, tcndcnza al sacriclo sottolineam da Szondi, come se il riuto di ag-
gredire fosse unn sorta di culto reso allbggerto (Mélon). Non violenza, dono passive di sé, offerta

ric
co
ric

(soprattutto con hy- e k- p- non accentuati; vedere sc non vi é ribellionc c- pcr compcusazionc). Con k+, F:

tcndcuza alla perversione. Freud evoca il piaccrc di esserc oggctto di inuenza a propositc del piaccre dei
bnmbini a csscrc lanciati in aria ed essere riprcsi (1905) c l’adulto sarcbbc davvcro stupito so sapcssc chc

qucsto gioco E: una forma nascosta di s+. Accentuazionet s-! traducc una sensazione di' impotenza, inferiori-
1:'1_ urcapacité, fallimenlo (tema della castrazione), deprezzamento (soprartntto con H hy-, k0 p-!, d- m+).
Rimozione cli una sessualita ipemoca. Masochismo. Coazione a rivivere una scena di seduzionc in modo
passive, manovrn cli incitamento: reducimi/, fammi goderc! - Scrrtlum:
v Carenza di z1ggressiviId.' smrmm paco vimle, piccvla, slatlcu, inibilu, zampe delwli, szrelle. mm le- _

gate, she regrediscona verso sinislral Fnrma arrolondnm. Trutrn pasloso.
I Riura delle fendcnze aggresxive can mversione masochism e ansicr: slanci e arresn. acutezze cen-

rrrzghe. Truccinti mrmenlazi. Ammaccmure (Pophal V).

nil
dc

I:

Q.:'!L§%9

I Snhlimczzione: scrrrmm omugenea, solma. Trmm/ine e leggeru. Movimen/u debole ma nonfrenaro.
1

po
in!
R:
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5_9_a1'1_¢i\)» siAmbivalenza concernente il bisognn di virilitfl, d’aggressivith, di inuenza. Sadumasochismo.
1l]13Zl_°I1$ Ambivalenza a commmzione sadomasocllism (suprcmazia/sudditzmm; osarc/non osare) (rafforzam da k0,

f“V°1'15C° d- m+, k0 p-/pi). Istanza d’am0r0 con qualsiasi mczzo (aggrcssivit e fascino) che put‘: condurra ad com-

BWYPWW portamenti fallici adolcsccnziali (atteggiamcnli spctmculari e originali, predominic attraverso attivitci
>E"@"1I° *1 inusuali, bisogno di smpire)_ Soprartutlo pmblcmatico in caso di Io abbandonico(pi).
iadici an-
livello S,

Rsaziouc cquentc nslla maggiorc cm nu-:1 " soggetti medi“.
Snrrzlura: zrregularmi nell 'mclmazi0ne (sopmtrurto negll appoggg vercali), neZl’a1tezza, nella pre.Ys|0—

ltemeti m2, nella velocila‘ (slancm e distacchz), nellaforma (in parlicolare zampe palfmurfe)‘ Spam-0 prolungatn

7" "@7711 sl] Carenza di tensione aggressiva - Sinlomo aggressive: (impulsivitil)
(Puhl Possono prcsentarsi due casi:

2- FWIII - Energia dcbolc: difemmo aggressivit ed zmivité.

I Aggressivit impulsiva, rapidameute scaricata (carattcre “soupc au lait”). Il bisogno di virilit é soddi-

sfattr: giorno per gjorno neIX’atLivit;'1 0 ncll’z1ggrcssivi1i1, spesso in mode agin-no 0 infantile. Comp0rta-

memo eciente di “lavoratori" Chi? sublimzmo ncl lavoro. Risposte non controllate, impulsive, impa-

’ PU m" ‘ zienti. La tendcnm allm scarico non pcnnctte una strategin di azione efcace dixetta vcrso unu scope.

we (con ; Spesso, s0 E: difcile da diffcrcnziare da un comporlamento attivo con tensions rcsidua.

Tendenza antisocialc possxblle con h+ s0 e m.
l . 1 7 . . . ~ . . .ax; K21 Scrmure: mancanzn dz energra, segnz dz debolezzaz /rarlo leggera, cmdamenzo jemmmrle, gambe sm~

§pO5Sib;1c mmzire Scarlcu continua. angall, slanci e acuzezze in an conzesm irrcgolare, nlovrmenlalu e pow
spuaziov \ canlrallatu
?*1¢°,*l-W I SOCIALIZZAZIONI, SUBLIMAZIONI E PATOLOGIE
!), omorre
so opposw \ PI \ 5 I

Pmfessioni‘ Profession i:

Hmcncp Servizi. Proiessloni che hanno a che fare con u ccrpo per ab- Prufessmru che uulizzano uno strurnento, un ulensxle vmlento o

beHirlo,‘femm1m!|“, Chi USZHO matenall “=m|¢r' (wnpurznza am che penetra. densta, ohwurgo‘ maoellalo‘ pwccnatnre, co\te!|1-
-zcnmnu tatm): camerlers‘ bagrnnu‘ mamcure‘ parrucchlere, pellicciaio naio.scu\tors,tag||atura d|pietra.

modista‘ pasticclere, gimelliere, cuocc‘ ballerina, amsta hricc. Pmfessmm che lmphcanu pntere O azlons sma SLI qualcuno.
Gineoolngo‘dermal0\ogo mamcure‘ massaggiatora‘ professors 4| ginnashca, mihtare,

cacciatare, autista, carremere‘ dmrnawre, smdacalista, mam.
":“° “d K”? Aznone Su Dggel esternl eSpIoratore (violators dea natura),
I‘ <1 11%“! ir\gegr\ere_ tcnic, faore. norcmc.
uleme ag—

‘°‘“ “"*‘° s VETTORE SESSUALE
ssu, e non
lucsla non | n+ | n- p 5+ | s~ I

Bmimcnw Tenerezza slca sensuale di- Amara splrltuale, ideahsta Daminazlona S0t‘l0m\ss!cne

mtta verso Una dsterminala (cn|lemvrhl,umamlé). Attwé Pass“/1&2.

me di 1|. persona. Apertura. Rxcevere Subhmazione, biscgno dx cu|— Walné Tenswne aggresswa non ac-

raum nel curpu e nel cuore‘ tura (con un loforleoevolutu). Aggresslwla (nel Sense smo cettats eventualments devlata

‘e °°“" omzzazione dslccrpc. R|cer- Rrum di tenerezza (talvnlta dei (emmne). Avanzare per verso |'|niE||E(lOI intemgenza
me della ca e accettazmne d\ essere transitorio) per riuto di diperv conquistare (senhre 15 m2n- astratta.

)y|c1-lggli scslenulo (dipenderlza), con‘ denza. Bisogno d\ autosuf- canla delfoggetlo sllualo fuori Rluto o inriapaclfé m cnr\qui-

H d_ ciIieme‘$ott0mes50(essere =1 Cienza, d| me) Prendere, possedere SB

35" ‘ serviziodx) Amare. Dcnare senza rich\e- Voggefkc. Xndwetreggmre. Riutare. Dona
:ar0vc— Essere arnatu Donare per dere (posizmne cenmfuga). Sedurre con la vicenza disé.
,0 di ag_ ncsvere. Tenerezza vissuta Fare \ndietregg\are Faltru‘ a\— (Voggetto nonéunidea|a|nv1c- Verginité

oem gun reciprucité. Posizione di lontanarlo fabe) Sedurrecun\'|naccess1|:!|h1a.

‘ nchiesia egocenica Essere insensibih aHe rnanovra 5+1. cundotta antvsocxale, v|o- 5-1: tendenza B] masochlsrnn
C011 k+, Fara avenzara Faltrc, (aria ve- seduttr|c|de\|'a1r0. lenza, aggressions, delinquen-
mre dd nire verso m Sé. Sedurre. n+!' h—1:fuggire 1| legame mime. za.

esse che
domanda d'amore insaziabile ldealizzaziune dellbggetw.

"f¢'i°Yi- \ fattore h } falters s
d- m+) Components recettiva 0 passive (femrninile) Cnmpunenie aiva (mascmle) del vetturs sessuale (penetrars),

in m d del vacre ssssua\s. Blscgrvu di tenerezza verso un xnmwduo O vulto versn Pesteriure (dcminare).
o 0

verso \a famlglla. Ehscgno <s| essere amato nel mode m CH1 E

mm I(5_ aetvo lntimo

ZZ€ C071-

Fenmo.

shin arnato sua madre, amore non gennale (carezze). Dammm

1 Quests professicni, some quake citale per gll allrl Veuri‘ cosutuisconn Una esempcazione dE\ saggiu dx M. Achmch SL1! (E51 BET.L
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in m d del vacre ssssua\s. Blscgrvu di tenerezza verso un xnmwduo O vulto versn Pesteriure (dcminare).
o 0

verso \a famlglla. Ehscgno <s| essere amato nel mode m CH1 E

mm I(5_ aetvo lntimo

ZZ€ C071-

Fenmo.

shin arnato sua madre, amore non gennale (carezze). Dammm

1 Quests professicni, some quake citale per gll allrl Veuri‘ cosutuisconn Una esempcazione dE\ saggiu dx M. Achmch SL1! (E51 BET.L
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I 16 PROFILI DEL VETTORE SESSUALE

Y
V

Swift

S1 h+ s0 DOMANDARE
elusril

lstanza di tenerezza (h+) senza capaeitér d.i conquistare Foggctto (s0, senza s+). Se l altro non vi c0rrispon-
Ghirl

dc a sufcienza (vedere l’a.mpiezz:1 della domanda), il bisogno di tenerczza non soddisfatto e Fincapacité cli , S6 h

eonquistare l’ogge1.t0 possono generate frustrazione e eondurre ad aggressivitzi reattiva (searico s0), eollcre

violente c timore di essere abbandonati (soprattutlo con pi). Con h+!, regressione verso modi di soddis1- Disin
P . fl

zione scssuale infantili sorto il scgno della dipendcnza e della passiviLi'(Mél0n) pcr mzuxcanza della compo-

nentc attiva della sessualité.

S2 hO s+ DOMINARE, PRENDERE

Prevalenm delle tendcnze aggressive, sadjche 0 dominatrici (soprattutto con s+l), del biS0g11O di controllare

l'altro, a volte distruggerlo (il saclismo negli altri vettori corrispondc soprattutto :1 e0 hy- k-l e d+ m-).

Spesso dominio infantile. Prole dell’egoista che vuole piacere 0. tutti, ma senza esscrc intcressato ad una

relzlzione tencra (110), e conquismre aggressivamentc il partner per trarne soddisfazione (s+).Ven<:are sc ll Cib <

1 I
vettorc cli contatto e egoeentrico (d - m+). Scnsorialitél e seduzione infantile, bisogno di valorizzazione,

spontaneitil (hfl). Spesso unito 21 un fattore hy forte (piacere per avcre, adattabililé). C011 accentuazione l10

s+!: tendenze sacliehc perverse, disgiunte da ogni ricerca erotica (rinforzo verso il sadismo con e0 hy-, k-!.

d+ m-).

S3 h- 50 DONARE

1. C1
A.

za

2. A
“I.

‘ so

M

#5“N

Prole “maseh.ilc" eh: reprime la tenerezzn personals (h-) c scarier: l‘aggressivit;"1 man mano ehc emerge ‘ ‘

(s0) Possibile sublimazione de1l‘atvitz‘1 in un lavoro scienlico 0 una causa collettiva (sociale, umanirario, ‘ S655

polrtico ...) so l’lo é forte ma con il rischio di attivitix realizzatrice poco sostenuta (S0). Amorc plzxtonico (h- Imp‘

). ljaccentuazionc l1-! s0: p0Ssibillt.'31 di components omosessuale.

s4 no 5- susnzrz
2-Mi

Disinvestimento della libido oggcttuale in un arteggiamento masochista di done cli sé (s-) soprarturto eon c0 em;

h-, k+!, d- m+ e/0 tendenm isteroide (hy-). ll soggerto si soddisfa con tenerezza vissuta passivarneurc ncllzr sem

drpendenza, nella coneiliazione, nel1‘indugio, nella sorlornissione (s-), in un attcggizu-nento che Szondi qua- Y
4; ,1

lrca come sacrlcio irreale. La tcnerezza pub essere soddisfatta eon il riuto di investire Yoggetto (110) e 2.l
di lottnrc (s-) per conquistarlo. Bisogno d.i pace, armonia, essere amati e sostenuti. Timore del conitto ~, Tm

Personalitén dolce, disereta, chc eerca d.i da.rc piaeere. Eventuali tcndenze patologiehc con aecentuaziouc s-L l rim

masochismo perverse, tossicomania (con d0/d- m+!, k0, hyO/hy+), omicidio passionale, Malinconja (con

l<+l, d+!, mi). Spcsso lo abbaudonico k- pi.
“In melti assassiru le tendenze rnasochisle illconsce sono rnolln sviluppule. facile euusmuirc clue un criminale, unu volta

compiuto ll suo gesto, prova unu seusazione dr sollxevu ehe si rallbrza quando confessa il sun crinune invocando cos] lu

punizionc inconsciamente auspicam“ (J. Melon, Théorle et prutique du Szondi, p 69).

S5 h+s+ COPULARE

Sessualité aclulta, capacitér di legarsi in modo rcalistico e, in genera, fattore di realtd (con k- p-, d0 m+).

Prolo pin frequents (30%), soprattutto negli uomini. Accettazione dellc due eorrenti sessuali: piacere (h+)

c inuenza (s+), attivitzi e amore, senza sublimazione compcnsativa. Si trova 11+ s+ in cio Cl\6 lo psieanali-

S7

Arr
Ziel

f 1

S8

Sa~

a

stzi americzmo Bertram Lewin chiama “elzm'0n”(affctto di esaltaziorie), ehe lega il compimcnto I 1-re]

dcll’inuenz;1 a quello del soddisfaeimenlo. Interesse per gli aspetti materiali, rcalistiei della vita (scnso dcl {iv

concrete). Prole frequents durante il periodo d.i larcnza (39% a 9 zmniz Melon): richiesm d‘amore (11+) as-

sociata ad una identicazione piu virile (s+), anche nellc ragazze '

Prolo dei balbuzienti: h+!! s+ eon e0 hy0, k- pi c d+ m~

Aeecntuazione l1+l e/0 s+!

¢ Insoddisfazione sessuale (i bisogni h e/0 s non trovano abbasmnzn soddisfazione, di qui

Faccentuazione).
' Frequente nei malati nicntali (senza sublimazione l\- s-) e nci bambini deboli d.i meme

I Situazioni vieine a_l sadisnm perverso l1U s+! 0 11+! s0. ck

Con lo irrunaturo e/o unitendenziale in P rischio di insut‘Fein.nte controllo delle pulsioni.

SS

Pr
an

Sr

bi
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Scrirmrarma e renera, spessa rupida. trulm vellutala, nurrito, ricerziva, nbbasmnza nppaggiaw. Rztmo

elaslica, spiglfatu. Combinazione dz curve 2 di angnli. l)estro_gira, ma vcrncale. Forme semplicr e desire

Ghirlande e zampe asceruilenn.

S6 h- s- ACCOPPIARE

Disinvcstin-icnto 0 riuto dci due formami Vimpulso sessuale. Prolo derto “irrcalistic0" (soprarturto con k-
p-, d ~ m-) <

l, Con un I0 adulto (Sch i:;, 1+, +/i, d0 m*), prole incline alla sublimaziune. Lorm umzmituria.

All’atLiviti sica pub sostituirsi un’attivit£a intellettiva Esscri razionali, intelligenti (spesso rz|.zi0n:1liz-

mzione, con k+ p0 0 k0 p+) she rischizmo di rifugiarsi nella cerebralizzazione, nellhstrazione.
2. Avolte, sessu:\liti\ perversa.

“La clmica psicanaliuca Ccnfmma spcsso l’alTu\.iLi1 Lll quests due S(IL\ll\l[t2I sublirnaziorie e perversione Nci duc casi, il cor-

su normals della sessualrté si trnva devialo, ora riguardn z|ll'0ggc\L0, oru riguardo ul mode dz soddisfacunenlo ricercaio” (J

Mélon,T1\éoric ci pmuque rlu Szondi, p 70)

Cib chc distingue generalmcntc il pcrverso rial soggcrto sublimaro, é:

1. laxmzt2urapi1‘4‘ugile dell '10,

2. un vermre C she Iascia rupporre disturbi pswupulrcl 0 nevralzci" nnguxcin Ll! cuxzmzione, senlimenro

di lmporenzn,
3 nccenmnzlone delle reazivni (hl e/0 s .1 2

4. alrermmzu di reazioni apparre (h» e h+, s- 0 s*, evenlualmenrc accwmzallj nelln .&fOm/0 e, u volle.

nel primo piano del test. Szandi cira il caso del criminalc nnzzs/a A. Elchmurm Chi! prexenlava aller-
nnlivamenle le reazioni srl./! e s-.//.~' nel pr-imu piano del lesl.

Scssualiriz problematica (omosessualitfx, pcrvcrsionc, rimozionc ncvrotica dei bisogni sessuali, fredclezza,

unpotenza, sopratturto in caso di Super-I0 forte e+ hy-) Prolo poco frequents: per Szondi il 5.5% dullu

popolazioue, eccetto l'cl;‘1 adolcscenzialc (18% a 16 annr Mélon), nommle oltre i 50-60 anni.

Smrtura:
1, SUBLHVIA ZIONE
Buon orzime, impaginazione chmm c spazzala. spuzz regular: Ar/mmia, Arrenza dz imblzianc Nienre

esagerazmni né gash‘-ripe. Tratio ncrlo, s_/imzalur Rzlmv pacuzu ma mpido, slancxo (cvnrrullato). Forms
remplicatc, natumll. Frrma analoga al rem). Zana Szlperinrc di dimenszone almeno norznale (capncird

di ideale). Spesso d0 m+(ma non 7!! % /, né :10 deprersivo). :1 volts d- (ma non d— Q‘

*0) C 2.1}\/D/MTURIT/l. - NON SI/BLLMAZIONE
litto.
: s-Y :

(con

\oll:r
osi la

Trulln leggero, rigida 0 secco, nerm (difzsa), pmnosto rzutritu. Rzmza /nancante di jbrza. Zampe para
rimontan. Spazinla lm le parole. Forms barrarc.

S7l1:l: s0 SCEGLIERE

Ambivalenza tra amore individualc c collcttivo, omo ed ctcroscssualité (hi) con scanca aggrcssiva c impa-

zienm non controllnra, rischio di passaggio all’2mo (s0), Ncssuno dei clue fattori crca una tensions molivan-

te (sintomi s0 nel compcrtmnentc, a ruminnzione hi).

11+) S8 h0 st SEDURRE

(11+) Sadonmsocliismo sassuale 0 morals, ambivalenza 0 allcmanza aggressiirim-sott0n1issicne (si) con istzmza

"all" afetva irnpaziente di tipo infantile (edonismo, biscssualltzi. amori ancillari, prcstituzionc), pochc pretese

ems
x dcl

nella scelta clcl partner, coma solo il soddisfacimentn (h0). Anche qui nessuno dci fattori crca tcnsronc mo-

tivanrc pcr cui rischio di passaggio all’atto sintoinatico, quesm Volta in h0, con ruminazioni xi:
) as~ "Queslo prole é tiplcu dci sadolnasochjsti rmi quali i brsogi emncr sonu dcboli mpeilo n qucllo di nmnlcnurc con 1 loro

qui

cggetn relziziom slxcllc = Smpm prcblcnluliuhc, in cui il persecutorc e11 perseguitalo, 11 dorrrinanlu L3 n dnrmnnlo non

smeztono mm dl scambiarsi r ruuh“ (I. Mélon, Tlxéoric .1 praliquc du smar, p. 11)

S9 h+ s- LANGUIRE

Prolo della sessualitil passiva, dctul ‘“:mmiinlc” (qualicato come prclo invertito per un uomo), ma 6:

anchc di uominl poco combartivl, aFFascma.nri con le donne, che non possono dire di no per tlmore di indi-
spcllire Sono dipcndenti affcttivamente, segnati dalla sorlornissionc, dalla conciliazionc, dall’a<:cett211i0ne

del desiderio del.l’:.\ltro a scapito del proprio al punto da csssrc dorninzm dal partner. Questo prolo indica il
bisogno di tenerezza senza ncccssité cli manipolarc aggrcssivamente oggetti concreti. Il flusso libidinale é
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ccnlripcto, narcisista. Gli uomini vivono peggio il pmlo femminilc h+ s- cli quanto le dorme vivano il S14
]JI‘OlO maschile h- s+. La passivitzi sessuale é: tipica dei soggetti ossessivi, psicoasteuici 0 depressivi, nei l ses

qunli svolge una mzione difensiva_ Profcssionalmente, questi soggetti incontrano difcoltii a prendcrc iJ1i- (Sci

ziatiwc, a imporsi agli altri e prefcriscono compiti intellettuali. Vi si trovano musicisti e pittcri 0 addci ai

scrvizi umanitari (riccttivitb). Si novano tuttavia PDG h+ s- (intelletiettualizzazione). S15

In caso di accentuazionc h+! s-! l

v nell 'u0mo, predisposizione all '0n10sessual1'f/i pax.riva; S“,
v prole masochista (saprallullo can el) hyl k+! d- m+), in particolnre nella dormn che accetta subito dc‘

mm‘ i mpnrci del parmer. Donne schiave. Pmslirute. ll pincere erotica é legato alfarto di ore il te l
proprzo corpo al partner. l

. 4 . . . .
l

S1~
v tendenza nlla ragrexswne narcmsnca t1CL‘e‘!'llzmla vchlzufrenln, mnlxncoma), Narcrslxmo paxszvn, f

passlvitil mornfem. S5‘

I Prnlo delln malinconia, della passivitd rotale, p112 d€[7I'CSSlV0 ale] vettare S, svpratluzla can accer|— Sm

lzmzione di .9-! (Depressione negll altri vetton: d+ W111 k+ p-e- hy+).
A proposito del verbo langulre, Melon evoca l'croc di Marre a Venezia collocato nclla posizionc h+ s- 0
(languore stagnante) che, con idcnticazione proicttiva,

“Sceglie un oggetlo narcisislicu, doppicm: ideals dell’Io untico, nclla persona del giovzme adolescents polacco. Tra loro, né 1,
mm pu1'0la,né un gesto, mm nulln ultre gli sguardi (slupiti, rlivcnili, lmlguiili, Lrisli, dulcnli, brlllunLi, vucu e nalmeme
(mm) scrnpre scanlbmli - @051 poco _ :1 rispettabile distanza“ Tl

Scrizmm: Tratta blu (0 nem) vellutam, pastoso, rlcetvo (morbxdu, né troppn nezm né uppoggiato. Leg- 11¢

gem 0 appoggiczm. Paco dinamismu e paca tumcmi. Sospensxoni Flessuosa, spigliala. calma, pomm. 1°

Forme S€Vl1pli0I, arrotandate (a vvlre angali non dinamicx), gh/rlande ricertive. Znmpe brew‘ e poco r1- 1'5

monmnn. riwprenn. Spazzalal 112:!

S10 h- s+ CONQUISTARE 5‘

Sessualité “maschile”, temperamento attivo dci capi-popolo. ln Una donna, prole invertito: Pantesileal T

All‘estremo: stile “MLF”. Le donne h- s+ sono spesso istenchc (ncgazionc della castrazione e conirto di 6

identicazione). Esse P

“tendons semprz: a prcndcrsi caxicu delle Situazicni, ncl mnlrimonio come uelle altre simazioni interpers0nal1"(Den), i

Compormmento attivo 0 aggressive, ccn rcprcssione dcl bisogno di lcncrczzu, rium di sottcmissione :1f- I‘

fcttiva sia per difcsu sin in scguito a un evcnlo doloroso. Blsogno di affennazione virile e di indipendenm
Flusso libidinale centrifuge, dirctto verso Voggetto. Possibile sublimazione delle tcndcnzc virili in attivité ‘
culturnli (11-), umzmitarie, che implicano una manipclazione attiva dcll’ambicnte (chirurgo, ingegncrc spe-

cializzato in elettricité, assistenli sociali) nel lzworo di organizzazione (dirigentc azicndalc, capo del pers0- ‘

nnle, gruppo di lavoro) e nei politici “ncssun scntimcntalismu ncgli affari". Concentrazione dellc risorse in
vista di un’attivi1.£1 efcace. 1

Scrittura: rrartu alum, appoggiam, taglienre, incisive. Rapido, dinamico. Rltmo sostenum AP), spesso l

vlulenla nella cadenzn, mavimenli slancia. Slnncio orzzzonrale, forza di propulsrane Legnta. Furme
zmg0lU.\‘E, ridarte, bar:-are. Zampe rimomanri.

S11 h- 5d: DISPORRE

In ogni pmlo tritendenzialc occorre osservarc cib chc manca, cit‘: che é respimo. Qui e h+, la tenerezza.

Ambivalenza sadomaschista (si). Insicurczzn, il soggetto non riesce a fare aidamento su un legamc tenero

con un panucr. Possibilitéi di sublimazione (h- s-),

S12 hi s- SOSPIRARE

Prolo che comporta Un2l[6ndCl1Z£1_f€m!rllVlilL’ (ass:-mm di s+, di affermazione virile).'P0ssibiliti1 di combi-
narc 0 altcrnarc amore (21+) c sublimzlzione (h-s-). Ne1l’u0rno vi e spesso dipcndenzn affcttiva hi c diFc0l-
té a stabilize una rclazione stabile con l’essere amalol Qucsw prole cvolvc spesso in 110 s-.

S13 h+ si ADESCARE

Prolo frequente che unisce 11+ s- (diicollil ad assumcrc un ruolo attivo) a una tcndcnza masochism (st),
combinazionc chc pué porlare a situazioni scomode Ricerca di affetto c di slcurezm (h+ 5-) con ambiva-
lenza lcgata al corps (51).
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W il 514 hi §+ PROPORRE
vi, nci
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letti ai

rubltu
iire rl
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iro, né
meme

Leg-
mm.
'0 ri-

iilea.
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c af-
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se in
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Z

Smsualité normalc (h+s+), con tentative di scparazione (hi) c ricerca dbggetto chc pub csserc aggressiva
(solo farlorc non sintomaticoi s+). Cid chc manca é il bisog-no di darsi e sacricarsi (s-).

S15 ht st DESIDERARE

Seconds la forza 0 la debolezza dell’Io: ambivalcnza gcncralc c insmbililé 0 (pin raro) buona integrazione
dclle componenti clella personalitzi. Coesistenza di h+ s+ (sessualitimttiva) c h- 5- (sublimazionc). Frequen-
Ie ncgli isterici c nci fobici.

S16 110 s0 DORNHRE

Sessualitzi inattiva. Ascssualitii. Poca tcnsionc scssualc lnfantilisrno sessuale. Decienm organica. Ascen-
smm pmlungato. Freddczza, mancanza di dcsidcrio.Tcndcr1za dclla. libido a passare nell‘Io.

OSSERVAZIONI

1. OMOSESSUALITA E/O PERVERSIONE

ll fattorc 11, chc si rifcriscc a un corpo ancora scssualmcntc indiffcrcnziato, pane il problema
delfomosessualiné, 21 prcposito della qualc sin Freud chc Szondi non ha_nn0 potuto sfuggirc ai prcgiullizi dsl
loro tempo. Si S21 che solo recentemente la Comunit psicliimrica intcmnzionalc ha dcciso di non considera-
rc piii Fomoscssualit come patologia e cli escludcrln dal 1)SM IV, cusa chc non E: facilc cla applicare in
pratica, poiché una pntologia é qualcosa che si deve ccrcare di curare 2 guarirc. Freud ravvisa
l’0rnuscssua.liIi1 in rclazionc con la biscssualilii originals, confessandosi incapace di dame una spiegazionc
soddisfaccntc (Trms essa/s sur la lhéorle de la sexualité, 1905). Egli evocn una fuse omosessuale della
scsllzi dbggetto (Schreber, 1910), c include l’0moscssua.lit:‘1 fra 1e pcrvcrsicni (non fra le perversit)
(Introduction a la psychnalyse, 1916-17), ma fustiga soprattutto colorn chc pcrscguitano gli omosessuali
(Corrispondence, 9.4 1935).
Frcud distjnguc nclla sfcra scssualc trc fonne di scclta, da non confondere, (Freud, Trais esmzs sur In
Ihéarze dz la .ve.i'sualitc'|_ 1905; Psychagenése d ‘un ms (I 'h0maxcx1u1li!éj%mln1ne, 1920):

. quella del sesso dell bggetlo, delpurtner m zma relazrone sessunle;
. qzmlla dz‘ un cerm mndo di emere se sressi, dz i¢1enzrcar.rzi di me!/zrsl alla prom, m zm ndattamcnto

relanvo nl sessa bmlogico, pnrrendo da mm bisessualiiii ariginaria 0 dz? una andmgmia pswhwa;
3, quzlla dell 'uno 0 dell 'alrr0 comportamento sessuale, come mods d hccesso al piaccre e dz realiza-

zrone del svgnox
La scelta dbggctto c la scclta dcl soggcrto si rlfcrircbbcro al fattorc h (al qualc Szondi aggiungc il farlore
p: idcnncazioni, fanorc dovc si pone 1&1 questions dell’csscrc c clcgli ideali) La mcssa in praticn in una rc-
lnzmnc dbggetto é sopratturto rappnrtata al fatlorc s, Szoncli dcfmiscc i scguenti prcli tcorici :

v Omosessuallrzi m£1SCl1Il€p(ZS.x‘lVC! h+x- e - hy- k0 p-/id i (m+)
I Oninsessualitdjbmminile altiva h-s+ e- hy+ k.L/0p0z1— m+
Le consulenze di clinica della coppia riguardano oggi mnto sia omosessuzili chi: ctcroscssuali, con le smssc
richieste e cié chc si constatai in ogni caso, é che gli omosessuali, come gli eterosessnali, si trovzmo in tuttezza

1er0

nbi-

col-

5:).
{vu-

lc slrutturc: ncvrosi, psiuosi 0 perwrsioni, fvrsc, ma cib clovrcbbe esscrc confennmo, con pill isteria nelle
donnc, c perversionc (ncl scnso d1 strunnra) negli uomini. Non vi sono scrirturc-tipo cli omoscssuali cd cic-
rosassuali. La scrittura qui allegata, tipicarncntc hy+ e quclla di urm giovanc d0m121 di circa 23 anni chc
avrebbe voluto fare carricrzi ncl mondo dello spetrncolo e per cié é zmdata a Parigi dove ha intraprcsu una
canicra in tutt’al!ro scttorc.

Z. PULSIONE D1 INFLUENZA
Ritorniamo alla reazione s+ come inuenza (Freud: Bemzichligungslrieb di cui R1 Darcy (“La relation
dlemprise", Nuova rivixra ziipsimnnlisi N. 24: L ’empr1se, 1981) prcciszmdo cosi il signicamr

~-u prime sense clie e possibile distinguere e quello Clle . evoca l’ide:\ <1, presa, cnthua <> zmchc sequcsuo. E d’a.ltrcndc a1

‘/60011.10 signicaw dellu pawlcl inuenza clic, ncl XVH°scc010, ncl linguaggio giuridicc, clcsignuva l‘a.zioi\e di prcndcre lei-
reni con cspmpi1nZi0nc; pm .\‘pcCiC2)l11mL'nlL: unuul, cm L\l1l1LL8lU pcr rcnllcrc cunlo Ki] \\n allacco comm In pmpnem prim-
la cnnseguente a un atto ammimsirahvo illegals, A livello interpersonale S1 mm dunquc dl \1n'32i0nc di appmpnazione
con espwpriazionc dc11’alLro; e \l.\1 scqncstm, unn consca ch: iappresenm unn violenza mflitln E subim chc unccu zlaimo
a11’alLro per invllsione ilel suo semen: privalo, vulc u dim cun riduzionc dclla Sun libcrlil.
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La scconda dimcnsionc, mscparabile dalla precedents c ch: nmavia dcvc csscrc chiarznncnlc dislinla, 6 qucllu del dominio
quesla seconda ccnente semantica fa riferimento alfesercizio di un potere supremo, dorninatore 0 tiranmco dal qunle I-’e5P‘

l’alt.ro si same soggiogplo, conlmlluto, in ngni casu mautenuto in uno slate di sottomissione e di dipendenzn pin 0 mcno D61135
fonc “
lnne un (em) signiiato (riguarda) la iscrizionc di una lraccia, 1 impronla di un marclno. Calm che csercim la suzl in-

Nclla rclnzione di inuenza S1 tram sempre di un danno arrecato a11’altm in quanta soggettn che desidcra e che, come
talc, é caratterizzalo dnlla sun singularilii, dnllu sua prupria sp<>ci<;il£\ Iinuenm Lruduoc dunquc qucsta fondnmenmle
te1\den7n alla neutmlizizimue dc! desiderio altrui, vale a dire alla canc=:l1n7ione.di qualunque altcriui, di quahiasi di!Ten:n-

T
V:

to s

uenzzl canon 121 sua lmpmnta suIl'altro. vi irnprime la sua immagine cun

za, alla abclizjunc di qualsiasi specicilé; poiché lo scopn é di ridurrc l‘aIlro nlla (nnzinnc c allu stain di oggcllo iH\CTZll'I\C!\~ Maso
te zsslmilahlle” (pp. 117418). Ffgud

La serie di verbi chs si pongono sulln linea cli “chiedere” conduoe a propane “dare” per 11- Per contrusto U-Oc;
con s+ si potrcbbc parlarc di controllo e non pin di inuunza, intcndcndo dominio nel senso di padrone d: dvagg
sé 0 di padrnne del g-iuca_ In linguaggio kleiniano, pnssando da s+ :1 11- si passerebbe dall’avidit§1 2111a ripa- (16113

razione. Ritomeremo sul dono e sull’inuenm. Siva g

to del
3. SADISMO E MASOCHISMO SO10 <

ROVESCIAMENTO (d’uggett0) DELLA PULSIONE CONTRO 5E smo

(Wendzzng gegen die eigene Person) (Rovescimnento su di sé, contra la persona stessa, Inversion: dei mo-
Per L

li: Rallenvermuschzmg) e S9ggE

INVERSIQNE (dello scope) DELLA PULSIONE 1161 SUD OPPOSTO (Verkehmng ins Gegenieil)

zionc
9.6.1‘
smo.

Gli csempi di Freud per illustrare questi due meccanismi sono presi dal settorc delle pcrvcrsioni, c articolati scher
sulle coppie: - in

u voyeurlsmo (Schaulust, Voyezxrtum)»esibizi0msm0 (Exhibitionsluxr) (vulsmne scopzcn); - ii
I sadzsmo (sadlxmuij - masochismo (mzxsochii-mus); Non 1

v amore-odia
Qucsti dun: meccanismi si riferiscono al passaggio dialettico trn 1"estern0 e Finterno. Sono mlmente legnti
chc Frcud ritienc di non potcrli dcscrivcrc separatamente. L’un0 accornpagna quasi sempre l’altr0. Cosi, ii
passaggio clal sadismo al masochismo implica allo stcsso tcmpo i1 rovcsciamcnto (inversions dci ruoli) e

n-u

s
(F

Finversione da attivo in passive. Pram
trime

L’inversione d+) e

L‘inversione é il processo she, sotto |’eFFetto dcl Super-Io, trasfomia ncl suo opposto lo scope iniziale di i Pam
una pulsione (ricordiamo che in scopo é Fazionc spccica chm provoca la soddisfazione)_ Mast
Quesm inversions presenta due aspetti (1915): i sad“
1. Un mndn d’attivit£1: passaggio dz: attivo in passivni Vcdcrc (voycurismo, proccsso attivo) esscre vi- I H 5°]

510 (esibizionismo, processo passive) 0 Sadismo (attivo), Masochismo (passive, sadismo rivolto comm ’ volte
l’I0).

Z, Un cuntenuto (voyeurismo-esibizionismo; amors-cd.io2; sadismo-masochisino (aggressivitéi - deferenzu 1 My“;
sortomcssa ‘..). S"

110 si

ll ruvesciamentu cuntro sé h+s'
e0h3

ll rovesciamcnto (che Freud chizuna anche inversione di ruolo) non riguurda pill lo scope dclla pulsione, d_ H
mu il suo oggetto (sposbamento de1l’oggett0), 0 pix‘: prccisamcntc Foggctto dclla pulsione aggressiva; il
soggclto scambia ii suo posto con un oggetfo estemo secondo modalité masuchiste (escmpio: aggrcss0re- sad;
vxttima). Il rovcsciamcnto scmbra dunquc opcrarc in un campo pill ristretto dell’in\/ersionc.

Carntterc circolare del rovesciamento

5+! '

h0 s

h- s-

La trasformazione non <1: mai totals. La direzione pulsionale attiva csistc in unz1 ccrm misura accanto alla ‘ e0 h

piii passiva (esempio: sadomasochismo). Uinversione non é mai stabilet “un sadico é sempre contempora-
ncamcnle masochism" (1905). Rovesciamenti a inversioni non si realizzzmo mni senza un “avanzu”.

d+n
I

d0 I
2 u capovoigmento delfamore In odio coslilulsce \| primo stadic de|\a prmezicne. In certi passaggi p\D conlonni alfultima lecna delle di "

pulsioni, Freud dice one Yamcre e |'od\o cosiiluisccno Fespressinne di due pulsloni diverse E non n ruvesciamentu de\l'un0 r1e\l'a|tro k-! I

ilp
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Uesperienza di soddisfazione della fase precedents non scompare nmi complctamentc come dice Freud
nella Me'mpsych010gie.'

“ E pm facile capire iI rovesciamentc sulla propria persona se §i consideru clie il masochismo é precisanientc sadismo nvol-
lo sul proprio Io, e che Fesibizicnjsmo include il farm di nsservare i1 pzoprio corpo. Ijosservazione annlitica non lascia al—

cun dubbio su qucsto pumu. anchc i1 masochisla gndc dclla Iuria dircim cunm: In pmpriu persona, I’csibi4ionisi.n condividc
i1 piacers di colui ch: In guards menm: si spoglin”.
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Masochismn e sadismo '

Freud descrive i1 sadismo come “componente aggressive: della pulsione sessuals diventata autonoma, iper-
lroca 9 spima, con spostamento, in posizione principals" (1905) "da non confondere con 1a pulsione
faggressione" (1908) 0 anche come “puisione di inuenza, attorc zfartivil quzmdo si mcttc al scrvizio
deiln pulsione sessualc" (1913). Masochismo c sadismo fanno intcrvenire un’aut0rité dominatrice, repres-
siva e punitiva, ma la pena invece di essere la punizione per uno sbaglio, costiluiscc II pl'C11n1iI'l£lI’C obbliga-
to del piacere sessuale. Si ha dunque uno schema invenito rispetto alla nevrosi dove il castigo é imrnaginato
solo come consaguenza della trasgxessicne. Nel masochismo 1:1 sofferenza diventa uno scopo in sé. Il sog-
getto prova piacere ad essere vittima.
Per Lacan, Fcsscnza dc] masochismo non é: ncl dolorc, ma nclla svalorizzazionc e nelI’”a.unullamento dcl
soggetto che si i puro oggetto" che si vcnde a poco prezzo (Le seminuire, IX 28.3.1962); una identica-
zione irnpossibile con Foggettc a (XIV 16.6.1967), la passivibii (i saggi: sono dei masochisti) (XVIII
9.6.1971). E “Iii dove i1 desiderio fu cacciato” (XXI 52). Th. Reik oppone paranoia (proiezione) e mascchi~
smo. Tuni e due attengono a1 senrimento di form compensativa, tratta dalla onniporcnza infantile, per ma-
schcrarc 1’attcggiamcnx0 latcntc di dcbolczza c di richicsta di protczionc:
- ilparanwco rznzzncia all ’arnure per salvnre In sua .\'en.mzione difurza;
- fl masochism rinzmciu allazrzn per prexervare il legume LI ‘amour.

Non si pub parlare, a proposito dsi componamcnti masocllisti, né di struttura, né tanto mcno di cntiti qua-
lunque cuncepice in modo inonolitico. I1 masochismo pud trovarsi in quulsiasi strutturazione.

“VG! SL\pC1G mile chc unu ccrm aggiunla di queste due asplrazioni entm uella zelazione sessunle normals 8 Che Ie clua—

miumn perversioni quandn esse riumno g1i :ilLri scnpi scssuali 1: mcllunu al lum puslo i lom. Ccrlamenle nun vi sar

sfuggitn neppure che iI sadismo manlicni: mm rciazionc piii intimu con Ia mziscoliniizi c il III€lSOC1IiSTI]() cnn la feinininililzf’.
1) 5 (1-ma)

Freud utiiizza il termine “sadismo” soitanto quando 1‘aggressivitz‘1 é sostenuta dalla pulsione sessuala A1-

trimenti, pziria di aggressivilil. ll Iegamc Lra sadismo 0 attivitil, c Yopposizionc tra rnasc01'u-iité (h- 5+, hy-,
d+) i: fcmminilitii (h+ s-, I-iy+, m-I-) si Lrova in Szondi e nclle suc cquivalcnzc grafologichc. Uinvcrsionc ap-
parc chiaramcntc, gcncmIn1en1e sotto Ia fomm seguente:

Ivlaxochismo hl)/+ s-I cl) hy+ d- m+ p-
Sadlsmu h0/- s+./ :20 hy- a'+ m-p+
I1 solo punto comune, she 1i denisce come pcrvcrsi, ii la stcssa attitudjne uni cononti dclla lcggc (e0). a
volte con e- nel sadico analu (ribcllionc). In modo pi dctmgliato:

Masochismo:
Dz] s

nc,

; il
rc-

s~! Riuto dell aggrcssiviti, conciliazione, indugio, mzisochismog

110 5- Masochismo, prolo di sacr1'fc1'0 irrenle;
h+s- Masochismo, scssualilb. passiva, “femminile”;
e0hy+ Esibizionismoi mostmrsi vittinm;
d- m+ Farts investimenlo dcll’0ggctt0. dipendenza, n0n~aggressi\'iti\;

Sadismu:
5+! Crudcité;
h0 s+! Sadismo pcrvcrso;
h- s+1 Riulo di tcncrezza, identicazione virile e cruclelti;

H3 20 hy- I0 compulsive 0 paranoia sensitiva di Kretscllmer;
'3' d+m- Cornportameznio antisociale, tendenza esasperata ad acquisire, attudine a gamntirsi gli oggctti pint-
?‘ .

3119

L.

Iosto chc godcme;
d0 m- Prolo ossessivo, dcpressivo 0 psicoasteniccr disinteresse materials ed esclusionc aiftiva;
di Ambivaicnza analc;
k-! Negativismo, distruzionc dci vaiori p+.

L



40 Michel De Grave

La relazionc sadomasochism (st) con gii oggetti cattivi ofre una djfesa contra i.l riconoscimento della

pcrdita dcgli oggeni bu0ni_ come se fosse meglio restare ssato ai oattivi gcnilori piuttosto che esserc olfa-
n0.

Esempi

Tutti i comportamenti di autopunizionc, autocritica, punjrsi con privazioni, rimproveri, scmpoli eccessivi

auto-daprezzamento, attcggiamento di eccassivo svihmento dinanzi agli altri. Quello che vuol esscrc mater-
no e assume un ruolo matcmalistico.
Inversionc crimine - suicidio.

colpa mia". (P

“Mi scuso, non sapevo, sono spiacents, non lo ho falto apposta“. ‘E

’ I1

N:
ch

“Avrei dovuto/non avrei dovuto (fare attenzione, pcnsarc sapere, fare ...)”. '
“H0 tuttavia fatto il possibile, non ci capisco niente”
“No, non é nulla” (invcrsionc + riuto).
Situazioni in cui ii soggctto si ridicolizm in mode masochism.

I1 ‘masochismo politicizmlo dcgli stoici” I
Le immagini di mater dolurasai

IL ROVESCIAIVIENTO E UINVERSIONE NELLA SCRITTURA

Cumponente sadicu-anale
Le corrispcndenzc grachc dell: tendenzc sadiche sono panicolannente note attravcrso il fatten: s+! di

Szondi: {ratio appagglato, in nlzevu, mavimenmta, nah acute 0 <1 clava, fnrme angoluse ens

Vedas Szondi h0/h- 5+! ell hy- d+ m- p+

Componente masochism
Si trovano spesso segni di ipovimlité (Szondi s-!), colpcvolczza, inferiorit, imbizione, mancanza di si<:u~

rezza: imbita (piccaln. saspesu, zone eszeme brevi‘ leggera...), miscuglio dz slam-i e arrest! (rilacchz, ad
escmpm), aautezze cenlrwghe (in parzicolare negli ncccnri e nelle virgole), pnstosa. ammaccata, rma
“lraim” (ved. glf esempi), Irnvciali tormenm, ammaccafure (Puphal V).

Vcdcrc Szondi 110/h+ s! :20 hy+ d - m+ p -

mi-1-|-1--rh>"UDf§

i

i
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5; IL VETTORE EMOZIONALE O PAROSSISMALE (P)

Alczrni cznn1'xulSuper-10 in Freud, Alelanie Klein 2 Lucan
Imun e e hy

I] Super-I0 in Freud, Melanie Klein e Lacan

Ne] 1914, in Pour inrrodzzire le narzrisisme, Freud distingue per la iarrma voltzl nell'Io una. sotto-ismnza
che si pone in mode critico riguardo al resto dsll’Io, che chiaznerix Ideals dell’Io, poi Supenlo
(Psychanalyise e Théone dc la libido, 1922), prima di differenziare 1e due istanze (Nozzvelles c0r'ren—

ces d 'intr0duc0n 4? la psychanalyse, 1932). Piix tardi ancora postuleré In differsnza Ira:
I Yldeale dell’Io, introiczionc simboiica, grandc Altro interiorizmto, difcsa (Lacan, L2 semmaire, I,

9), a voltc chiamato fuuzione dcl grands l (che signica dcIl’Idcalc dcll’lo) (Lacan, Le semmaire,
VIII, 455), “nato dal confronts-riconciliazionc; con il dosidcrio del padre, chc si pub designars come
grands Altro (Lawn), padrc mono simbolico, 0 Super-Io" (Mélon). Sari il p+ di Szondi,

Q L’Io ideale “alter Ego speculare" (Lacan, Le Scmmairc, X, 19.6.1963), fonts di proiezione imma-
ginaria. E ncila rclazionc con l’Io ideals cha si sviluppa il soddisfacimcnto narcisisticoi Lacan I0
dusigna con 1(a). Sari: k+ di Szondi

Questo Super-lo si forms. con Fintroiezione dei divieti gcnjtoriali (erode dunque dcl complesso di Edipo)
inn se ii divieto é, anche etimologicamente, una sentenza pasta rm zl soggetro e 1'1 xzw dcsizlzria, il Su-
per-Io é solo u.n0 che proibisca e pone degli obblighi; dci modclli

11 In Inhiln/ion, sympuime er angolsse, Freud prccisa chc Ic ire istanza Sé, I0 c Super-I0 csistono solo nu]

c pcr i1 conitto, dinamica che Fapprocciu szondiano pcrmcltc rii osscrvzm: p£l!1iCOiZlI‘n1Cl]LC bcnc, Nci
1938, opponc il Sé (crcdilii), il Supcr—Io (tradizionc, chc rappresenta l] passato), e l’I0 “detennin21t0 so-
prattutto da nib clue lui stesso ha vissuto, cioé dalfaccidenmle e dall’attuale" (Abrégé dc psychanalyse).
Pink tardi, M. Klein sviiupperii il concerto di un Super-I0 precoce. arcaico s feroce (frutto di un c0mples-

- so di Edipo precoce), Superb rnatcrno, essendo 1:1 madrc il prime castratorc, Supcr-Io di ammacstra-
1 manic vise a viso c non norma in quanta tcrza rcfcrcnza. Uonnipotenza matcrna (ia madre dé 0 toglie a

1 sun piacimcnto), Fonnipotcnte ai quale il bambino si scntu conscgnalo, C: una minaccia pill grands di
un’cventuale czistrazione

Sé I0 Super-In - Ideale deII’l0

Freud
lstanza pulsionale serbatoio Slstema percezione-coscienza lstanza contemporaneamente
urrgmano dEi1Elib\dO (nucleo de1|'|o). lo corporeo e con- proibilrice, proterice e normativa,

trollatc da rnuvimenh vulontari erede del complesso dl Edxpo
(elements che pf|\/\|8Q13 Lacan‘ che (interiorizzazlone delliutonté pa-
ra GEWIGEUIWCSZIOHQ speculate terna)
(sladm deliu specchio) la mamas a L'\dea\e de\|’|o é consmeratu tanto
partire daila quale nasceré l‘lu Se- some lstanza dl$\\I'\iE che come
de de\|’angcscia, del me-ccamsmi di funzione autcncma dei Super-lo
difesa‘ della Iib|do narclsrstica

LGCGH

ll Sé é nel reglslro de\ Reale Um mpédé da\l‘1mmaginario e H Supenlo dlpende soprattutto dal
nun ha funzicne di sintesi. simbolicu (la Legge, 0 1| N0me—de1~

padre ha preso H suo pesto], ma
anche delmmaginario (sctto for-
ma deila i/gurva oscena e ferocs) E
Ia prmblzione che fa nascere H de—

siderio

Szondi
H Sé oomsponde soprattutto L'\o chs é attento alle esigenze de\ Szondr é pit: vrcino aa prima topi-
ai vettori Sessuale e di Contatto. Sé (k+) e contrclla che esse sianc ca (censure): L'equi\/alente del Su-

reaii (k-)‘ si forma dal gioco delle per-lo deve essere ncercatu supran-
prmezrom (p-J e de\|e mtrmezmni (utto m e+ e hy-, fatten posh snttc
(k+) Fangolazione pulsionaie, ma anche

s<_ E p+

A \
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Se la legge si oppene al desiderio, Laean insistc su un altrc contribute dclla lcoria frcudizmat il divieto e'

che e allo stesso tempo cié che condiziona e provoca il desiderio:
~~n valore psichieo an bisogno d'amorc (Li'ebz.rhed11rfms) Sprnallda appcnu che il sui.ldi>fzicimemc divcnra agevole“
(FICY-1(1,glIfIk‘PI1lS gérlénll Vtlbuissvnzent do In vie amuureuse, in La via scxuclle).

Questn legge dcl padre (mzionc pa.tem21)_ trasmessa dal padre che l’ha ricevuta :1 sua vollzr dzi sue pa-
dre, non 6: altro chc l’i.nsieme dei valori, della culturzi che fondn Lln gruppo umano, e che ¢ dunque pcr
sua. cssenza situazionale come dice quel proverbio: Alrri tempz, altri casmmi. Ma qucsto aspctto S1

seontra con due limiti che, in Szondi, costituiscono la pr0blemzitica?:
- 1'1 doppio divieto dell ’omicidi0 (e) e delfincesra 1y), cmé }
- I 'et1ca (e) e In morale (hy), che Szondi riallaceia alla
i clualitd degli 0171/11: promdl (2) e rupercmli (hy),
Le quattro reazioni appaiono nell’essere umano nel scgucntc ordine:

e-I Affctti violenti: odio e eollera moale legalc alla scnsazionc di cssere escluso dalla relazione 1siona-

le. Lacldove Freud pone Faccento sulla violcnm del complesso di Edipo e sulla rivalitii con il padre
per ottenere l’;1m0rc della madre, Szondi sottolinea la, rivaliti: fratemn (Complesso di Caino) per
ortenere l’arnore del padre.

hy+: Mzuiifestazione degli affetti ni e instabili. Identieazione bisessuale, tipieamerne isterica, del sog<

getto che si identicn con tutto, con il dcsiderato e con il clesiclerante.

hy-: Repressione degli aerti; capovolgimento in vergognci, pudore, imbarazzo
e+. Esigenza etica: di dominare le passiom omicide 0 erotiche (la passione e sernpre distnittiva), con

urfesigenza di responsabilitéi e di riparazioric (Gut-Machen-Wollen).
ll vcltorc P is il piii szondizmo dei quattro, almeno per quanto rigiarda il fatture e, poiehc pcr il fattorc
hy (isteria) Szoncli riealea la sua coneezione su quellzi di Freud, ll vetlorc P svolge uri ruolo prinmrdalc
nel1‘0pera di Szondi che lo situa tra la condizionc animals (C, S) e quelln umzma (Sch). Sch permcttc al
soggelto di ecstruire la sua personalitii eon la pzirola; P si csprimc negli affetti, nci gesti del eorpo (e.

liy) e dello sguardo (hy). ll vettorc P E: anche qucllo che Szoridi rinmrieggié piu spesso, faticb anclie 21

trovargli un name: vcttcrc parossismale, vettore degli aFFetti, pulsione di sorpresa, vettore dell’etiea e

della morale, 0 ancora pulsione di protezione dell’Io, di controllo delle forze pulsionali capaei di sem-
mergere il soggetto Sznndi rieonosee se stesso nella problematica del fattore e; cib é eonfermnto da un
primo sguardo nlla sua scrimirn. Non ci si stupirfi quindi che questo sia il fattore su cui ha scritto di pill.
Due tendenze pulsionali (e e hy, iniziali di epilessia. e di isteria) si inlrecciano ncl vcttorc.
Anehe Freud postula una doppia origins al contratto sociale, alla lcgge (Gexetz), ed awicina, come la
pSl(Ii1i2l[[i2l dell'epoea (ma molto meno ehiammcntc di Szondi), cpilcssia e isteria (iri pameolare in Stud:
sull'isreria, 1893, Considerazioni generali sull Yirtacco isrerico, 1908, in Névrose, psychose er per-
version, ell/[mines de la société psychana1_vt1que dc Vienna, 21-104908).

“La societé di diritle si bass 5|! un dnppin contratto ._ \lI‘ll) nguarcla il divietn d1 uccidere . lhltro 11 diviete ch avers
mpporti sessualr uicestuosi 11 prime ha un valere alfeltjvn e ideolcgieo (sensazione di colpevolezza e prima formn
della moralilzi c dcllu rcligionc) menus: il snxondu ha grand: importariza pralieci, pciché permette di superare 1c nvulilu
lcgutc al posscsso delle iimnc" (1-'rcuzl, Tatum 2 rabou, 1912)
“La pnlsione dl distruzione a regelarmcnle messa al SLIYVIZIO dell‘Ercs allo swpo ii) respingerc/scancarc, p\'cscr\t|zm\<7

che Yaceesse epilettieo e il prodotto B Yindizio di una meseolanza 0) pulsmimle" [i"IE\\d, L70 t- il 52,1922)

Notiamo ellc P non si riferiscc alla leggc comc Yavcva coneepita Lacari, in l'CiH.ZiO1'lC al simbolico, ciol:
al linguaggio arricolato (cosa che nasce dell vettore Sch). Anche per Freud, il Superrlo é un serbatoio di
rappresentazioni di parole. Si pensi al carattere saerale delle parole e della lingua nella liturgia (latinn
nci cattolici, araba nei musulmani, slava negli onodossi). Il vettore P E: precedents al linguaggio 0 tutt‘ul
piu e in relazione con un‘altra forma di lmgua non verbale Lo stato affcttivo, energia pura, non si

csprimc con la lingua, can le parole (Sch), ma con gli atti: Facting out. i gesti del coipo, la mimiC1. eee..

E per i grafclogi, nella scrittura P sari dunquerpiu visibile di Sch. In P l’atteggia.n1erito ctico-morale c di
rispetto della lege si traiiuEe7<:0n e+ l1y- 0 con i proli tritendenziali at hy- e e+ hyi che contengono t
hy», mzi anche il Super-Io c prcsente, fuori da P, nella trmde lcgalisra s+, hy-e k- associate at un contin-
to stabile d- m+ (conformismo adattativo).
Szondi nun utilizza lc noziom di Supcr-Io e Idcalc r1::ll’lo, ma si riferisee zi quattro grandi tipi di eensu-
ra, ctiea (e+), soeiale 0 morale (hy-), realistiea-razionale (k) c Gcistig, traducibile con spirituale 0 intel-
lettuzilc (p+, Ideale dell’l0). P e Sch, i due vettori detti ceutrali (Mittc) sono strctmmentc legatit Insicnic
fomiano, dice Szondi, “i1 centre, il sistcma rli censura che si instaura”, equivalents zipprossimativo dcl
gruppo I0—SL1p€f—1O-ldC2llC dell’lo dclln seconda topica frcudiana, :1 parte cié, per Szondi l’energia che

alimcnta Fimpulso P non C: di origins sessuale. Percorrlamo era breveinente queste varie censure,

1
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0 e+: Censura interiore, etica (distinta dalla morale hy~) chc sx riferisce ai clivieti promorcliali, :1 comin-
ciare da quello dcllbrnicidio, Sense del bcnc e del male, in rclaziene alla legge fonrlamcnlale “non

ll ucciderai”. Emozioni profonde, intense, durature. che sconvelgene prefondzlmente e lhnno rcagire
brumlmente, scnm sfumature, che cararterizmno i1 soggetto autenlice, cenvinto cl.i aver ragionc. Per-

pa_ scveranza del pensiere, delle rappresentazioni ed evoluzione per bmschi scossoni (capavolgunenm
pm ep:/elluide) piuttosto chc per evoluzione pregressiva. Pensicro concrete. Attacczimento nlla 1radizie-
) 51 nc Stabilink. La tendenza e+ 1": pill vicina al Super-10 frcucliane, cen la consapevolczza di colpa e

na

Fintroiezionc (lci clivieti pzlrentali.
hy-: Ccnsura esterna, seciale. Settemissionc-adattamento ai ceslumi, alle norme esternc c allc circ0-

smnze, “nel sense in cui il problema morale E: dale, non a cie chc pue 0 non pub essere fatto, ina a
cie che pub cssere mostrato 0 nasceste" (Schotte, Ceurs, 1980-81). “Non si tratta piu di SZ1.pC1’C se
posse infrangcrc il divieto, ma se posse moslrzlre (hy+) 0 devo nascondcre (hy-) cib che sono, veglio' 0 desiclere” (Scholle, Corse 1977-78). Le sguarde dc11’A1tr0 esercim la sua lcgge su cli noi (cfr_

jm_ espressioni diritto di sguarde, nei cunfromi di). “Siarno csseri guaxdati" (Lacan) Scnsibilitii e gar-)“ be p6lTnCl£OHO un £1Cl£2IIZl.mCl1[0 facile alla genre e alle circestanzc. Mobilité del pcnsicre, dclle rap-

>2

prcscntazioni. Emozioni ni, fugaci e supcrciali, affetn rlvelti allo sguzirdo de11'altro chc giudica e' censure la cendetta morale. La morale (stcssa etimelogizi d.i costumi) 5: clistinta dall'etic:1 ed e com-
posta da11’insieme dclle normc relalive agli affclti sessuali in u.n date memento e in una data societ.
Questa clifferenza tra c c hy é visibile nella scrittura, stabile c pesante per e, vibrante 0/e mobile peron
11v.

p+ Censuru spirituale, ldcale clell’1o, ricerca cli identicazione (11 test rnostra Lula grandc corrclnziene
‘ls Ira e+ e p+).
ll” k - Censura realistica. Io clie prende pesizione, accetra (l<+) 0 riuta, respinge (k) gli appcliti pu1si0-
31 nali: principle di realtéi freudiano chc impone la rirneziene.
9, s+ cen il sue late realistico, pue rafforzarc 1e posizioni legaliste, come h+ m+ (adattmxierite per timorc
5‘ di perdere i1 contatto anaclitico e l’21more dell’a1tro), cl- n1+ (fedeltir), ccc..
C I1 principle del piacere si trova nella cengiunziene n1+ d+ p+, soprmluno con LLH 1o clie non premie-
"' rebbe £11C1l1!£1 pesizione’ k0 p0.
111

Li Le reazinni nl vetture P, 1’altei'ité| (piccolo altro) e 1’uutoritn (Grande Altro) (Lekeuehe, Mélon)
la Alphonse de Waelhens (“Soggetto e sistema ncl pcnsicro di Szondi", Sz0nz1'izmn 8, pp. 301-313) ricluce
1, . 11 campo del vettore P a1 confronts del soggerto con la Lcgge menlre gli altri vetteri rinviane 11.1 rapporto

=

a

. 1 con gli nltri (C), con il cerpe oggettivato (S) e con se stesso (Sch). Ma, in sense late, si pub vcdcre il
rappono con la Legge come re1azione cen gli altri, meglio cen 1’a1trui che inczima Paulo-rité. Sc
Yoggetto C E: ancera un pre-oggetto, e Voggetto sessuale u.n oggetto 2 picne titolo, i1 passaggio :11 vctrorc
P sarebbe quelle cli un passziggio d2lll’a1tro ugh altri. alla societal. :1 cie clue Lacan chiama i1 grands A1-

“ Irv:

0
e~ 11 seggetto si rivolta centre Fautorité, si sunte escluso.
hy+Elcmo centcstatore, il soggetto sda 1’autori1Z1, la contests, vuolu appropriarsi della [eggs c curcn di

farsi amare cla c01ui che detiene la leggc clie contcsta.
hy- Si sottemette, capitola, si nasconde, nge di rinunciare.
e+ Si identica con 1’aut0rité e si adaa.
Dal grende Altro, si pub passare a1 piccolo altrd similc, ad esernpio alla pesizionc del soggette di fremc
a un’altra coppia:
e- Si sente escluso.
hy+ L’isterico con la vocaziene riconeiliante e identicnzione materna (1’amic0 di famiglia) tenta all

imniisclunrsi in ceppie an-niche, 111:1 pub trasfennarsi in islcrico :1 vocazione scparzitrice, un revina
famiglie (che Mélen vcde piuttosto hy-).

hy- Si esclude, si sente di treppo, fugge, ha Fimpressienc di dar fasticlio.
e+ Scrupelo cl.i rettitudine, di correzionc, di restate a1 sue pesto.
11 capovulgimente epilettnide £1 proccsso cllinversxone brulale, tipica clel futtore e, clic fa oseillare bru-
scamcnte clal bcnc a1 male 0 vicevcrsa: Stalin, vecchie seminarism; 1’ex-clebosciato chc divcntcrii i1 pa-
dre de Foucault; Maornetto; S, Paolo che si converte sulla strada di Damasco Alcuni indici fanne di
S. Paolo un epilcttico (un‘epist01a1o descrivc sconveltu da una luce violenla, un passaggio 10 dcscrive
can il cranio raszlto camztcristice allora del trntmnicmo degli cpilettici, ecc.). Ma 5: anche 1:1 gure dn

A
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Gesir, con la collera contro i mercanti de1te111pi0 (e-), le convinzioni profondc, lc esigenze etiche, ii tema

L

dcl riscatto, Ia crisi di coscienza (Gewixsenangsl), Fespiznziorxc, la riparazioue, il sacricio, Frec

Fassunzione, a carico dell’Io, dei peccati degli altri (e+). Un provcrbio popolare dice che gii ex brac<:o-

nicri snno i migliori guardiacaccia e una riccrca ha mostrato chc i vigili del mco avevano lo stesso

prolo szondiano dei pircmani. Con i1 capovolgimento epilettoidc, Fcnergia e la forza pcssono essere

messe a1 servizio del bene se il soggcrto trova una fed: e uno scope (caso di Mosé, del padre de Fou-

cauld, dei delinquenti che diveritano educaturi, ecc.). La. redenzionc cancella il timore come nel caso

dclle sorelle Papin. -

U11 esernpio piil reccntc di questo capovolgimcnto é la pellicola belga Taro le hérux di I. Van Dormacl

(scene di Gallimard, Pagine bianche, 199i), sul fondo del fantzlsma di bambini scambizti alla nascita.

uno crcsciuto da una farnigiia ricca, I’altr0 da rm: famiglia modesta. Thomas ha scmprc invidiato A1-

fred che gli ha mbalo la vita, Lo ritrova nella terza eti sempre ssato a questa gelosia mormlc dclla

sun infanzia, lascia la sua casa can un revolver pcr uccidcrlo ma Alfred, chm 6: ora pcrseguimto da credi-

turi, é assente. Thomas indossa i suoi abiti c si lascia deliberammcnte assassinare al posto xii Alfred.

Affetti e Super-Io

Uaffetto E1 un elcmcnlo della pulsione (Freud). La diversitd in Szondi, e giix in Herrnanrr, e che Faffetto
l di piii chc tradurre Ia pulsionc ncll’apparato menmle. E giii una forma di risposta, cosa chc supponc

urfistanza che guida quosta prcszr d1 posizione, all’cccorrenza il Super-I0, term istanza Ira Io e se, tm il
soggetto e il sue dcsidcrio. L’affett0 traduce cosi uric squilibrio Lra. istanzc pcr ridurre le tensioni inter-
nc. E un mezzo di comunicaabne che passa attravcrso il corpo. La parola afferla, ricorda Szondi

(lntroduziane all ’/inalisi del Desrino) dcriva dal latino aicerz mcttcrc in questa 0 quella disposizione,

trattare (berie 0 male), indisporrc, renders malato, imprcssionare, inuire, ccmmuovere, mettere di que-

sto 0 quelfumore, graticarc, fomirc, riernpire di, causare un cambiamento, modicure, colpire. Acer
re exllia: punire eon Fcsilio. Ajjicere muneribus: ricmpirc di doni. Lo siesso verbo si utiiizza amche in
due sensi opposti, per la punizionc e la ricompensa (Melon)

La coppia di vetturi S-P: aggressivith, erutismu, difesa

Sc il vettore P é: dzi avvieinarc al vcttore Sch con il quale costituisce il centre e se Ia pcrifcria collcga C c

S, vcdrcmo anchc clic S si prolunga in P, che contiene una difesa piil elaborata contro Faggrcssivitia c

Ferotismo che le posizioni 11- e s-.

- i fattori e e s mobilitano tutti e due Paggressivilir, e implica odio, la collera che si scarica.

Lbggerto ha poco posto. Il fattore s é qucllo dclia pulsione di inucnm, dcl biscgno di imporsi
alfoggetto, dom_in:1rlo. L’aggressivitz‘1 e— é piii esplosiva, pin‘: passiva di qnclia del s+ che é spesso

pi artivu e costruttiva. Occorrc vcdcrc, ogni volta. se il fatten: é strutturante, secondarizzato (+), 0

no (O).

- I fartori h (ricevere del pinccrc) e hy (esibirsi) mettono in mote Perotismo. La reazione hy+ pub zil-

learsi a:

- si (reduzione) ma anche a
- h+ (cnmbimzzione del desiderio di seduzione 2 dsl desiderio cram-0 al quale prelude)
- 11- la seduzione é segzzitn da zma impennata per quanw riguarda ll conlallo ernricn, ximazione

frequente nell '1ster1ca che pravuca scssualmenze l'nlrr0 ma xi nusconde al momenla di passare
all 'a!t0 (]\/L Legrand).

- La zlifasa hy- (yer lI!(7I‘€ di essere pzmilo) entra in dialer/ica can h+ (more di perdere I Ylmore),

can even/uale esim dz‘ ruvesciamenlo dell ’aggrassivitd camro sé (s-) e coslituisce un 'alternava
nlmo dl non polersi porre la questions etica e non pater inrcriarizzure il principio di auloritiz
(e+). '
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Frequenza deile reazioni (Dari)

Raro nel|'infanzia. Aumenta a parlire daila puberta. Punio culminante tra 20 e 40 anni. (40%ass 9+
5,0 delia Qpolazione adulta) poi descresce. Evoluzione parallela a p+.

m_ 9.. Frequente nei bambini piccoli, aumenta lra 5 e 9 anni. Diminuisce dalla pubené ai cin-

150

1e]

B»

kl

to

W ifattore hy. In segulto rlcurnpare gradualmente nel curse degli anni.
il

“E.-<

ri

E

i

1

r

quanfanni (eta in cui ii controllo emozionale é massimo), poi risaie fin verso 70 anm dove
raggiunge la stessa frequenza che nei bambini (circa 42%)
Piu frequenie nei periodo della laienza. Caduta da 5-6 (30%) a 9~10 anni (20%) e da 20 anni
circa (15-17%) a 40 circa (10-12%). Risale poi gradualmente, per avers poi una seconds cadu-
ta, acuta, nella maggiore eta.

30 Diminuisce ira 5 e 10 anni a favore di ei, rimunia a panire da|l‘ado|escenza. In seguito divan-
ta stabile. Piu frequente nelle persons anziane (irritabiliié senza conirolio)

nelia maggrore eta per raggiungere l| 22-25%

Ila i

1i- hy+ |Frequente nei bambini piccolir Decresce gradualmente a pariire dalla prepuberié. Rimonta

hy. I Aumenia con lo sviluppo. E la piu frequente deile reazioni hy in lune le eta, eccetio fra 20 e

30 anni
hyg | Circa 15 -20% in tutti i gruppi di era, salvo tra 20 e 30 anni (circa 10%)

hyo Frequente no al periodo deila latenza a partire dalia quale diventa la reazione piu rara del

' II FATTORE c (EPILETTOIDE, ETICO), ii bene e il male, gli affetti difcili
“Amerai il vostro prossmm come tc slcssu" [Dccaingo].
11 soggcllo rivolge lhggtessivd comm 41 Sé in quanta Tencrgia pmvicnc mi Super-I0 (Lacun, Le Sé!!l!7IlX!VZ, VII, 222)

Epilessia e isteria

Queste due malattic a crisi hanno in comunc di essere parossismzili, vale a dire accumularc gli affctti che

possono scaricarsi in mode piu 0 rnerio brusco_ L‘epi1cttoidc considera gli affctti, lc cmozioni, in modo

piu intcnso e Fisieroide in mode piu licvc, piu igace c spcsso rcattivo.
La posizionc nosograca dell’epilessia, sztuata da alcuni psichiutri coma Kretschmer e K. Jaspcrs

(Pxychopafhie général 5‘ ed. 1948) fra is psicosi, resta controvcrsa. La maggior pane dcgli auiori nega

Fcsistcnza di urra personalrrd eplletrolde per il fatto chc Fclcttrocnccfalogramma mostra un disordiric

piu organics che psichico, cosa chc spinge a parlarc piuttosto ch malattia somatica chc dil disturbi psi-
cotici, Un lavoro intcressante in questo seltorc, citaw da Mélon, é lo Studio n° Z6 di Henry Ey che criti-
czi la nozioue di personnlitia cpiicttoidc (glichroide) e di cpilctloidia, ma arriva tuttavia a formule chi:

Szondi non avrcbbc discon0sciut0'
“Yuorno cpileltico .1. ha semprc i1 lllcssalc in Lasua, ii Home di Din sulle iabbra 6 la volganléi nel corps" (p 627) ..

i “Questa ina, quests bisogno furscruialo rli disiruggcrc, cuulituiscc Passe esisteuzinle delfepiiettico la lencienm

I

i

alfesaltazicne rehgmsz, Z1 sacricio, al1’id::alc, C cusi suldam zil mdicalc omiuidn dcll’::pilc!1ic0“ (p 631)

Secondo la formula di Henri Ey, gli epilettici si caricano c si scaricano comc una bottiglia di Leyda,

valc :1 dire che c‘é in lore accumulo dhfctti scguito da scarica esplosiva. Questa bipolarité é descritu
da Kxetschmer in Kurperbau und Charakter (1927) (con suc sotto-varianti esplosive che zmnunciano e-

cd 0+) c da Miukuwska, rnentre Frcud teorizza sulla colpa a proposito di Dostoicwski e Schotte trova
che giéz Aristotele tratta dcgli abtti ncl quadro dell‘etic:i (J. Schotte, Cours,l975-76)_ Pct pcrsonicarc
qucsto fattorc rapprcscntativo del senso del bene c del male, Szondi non scomoda Edipo ma pcrsonaggi

bibhci che incamano la lotta trail bane c il male: Abelc, Caino, trasgrcssore deila legge (Gesetzbrecher)
e piu ancora Mosé, che rappresenm mu-1 Caino abelrzzarn (due in un0): chc uccidc ii servo egiziano del

faraunc chc so la prcndcva con un ebreo prima di riparare (wiederguzmrlchen) la sua trasgressione
(seine Verhlung) con una lcgislazionc rigorosa (durch strange Geserzgebung), c la messa i.n atto della
legge morale religiosa, mm-aica.

“Nella vita di un uomo nessun event!) é i.n grade di causarc scussc pifl fulminunli B Unsfonnzzzioni piu profonilc iii
quesfatto con il qimle ha, nella sua oollera, distrutto Ia viva d‘un altrc. Ifomicidio dei prussimu, qucslo alto irrv:vocabi-
1c, agiscc ncl1‘a.nima deil’aulore come un terremoto .. Questo ha potuto uccadere anche in quel grovane principc auto-
crziiico Mosé, dupo che ebbc ucciso il cuslodc egizizuxo Da qua la sua Lmslbmlazione dope Lu fuga .." (L. Sz0nd1_

I. 'hamn|L' Maisé A In lumiére dz I'ana!y.re du am").
“(Cam<>) rappresenta Feruzione degli affetti vicicnu non ancura ciici. callivcriu maligna, p05§€>sn cmm: appropria-

ZiOllB, desidenu di mutilazjone :3 d’oniicidi0. S0110 manifesiaziom deglr lmpulsl aggcssivi, cum‘: dcl1'impulsu di rnorlc
.. Caino 6 fiuiosunrcnic aizzuto conuo sue fratello, ne é gelosu. Nel sue desiderio di possesso, uccide il fratelio, ingiu-
nz: 0 arriva quasi a uccidcn: suu paulrc u D10 Padre “(A Vergoic, “Camp!2.\'2 de Uezilpe 2|‘ cumplexe dz Cain Revuu du

psychalogye at dr-5 sciences 11¢ 1'¢ducmr@m1¢, I.0uvt1l'n, 1971. voiumc 6,4, pp 442449)."
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La posizione di Caino supera la reazione omicida e- e si conccntra nella eoppia e- hy+: risentimento di
odio e altisonante riveudicanbne d’a.more lanciata a.ll’indirizzo del padre. ll campo del vettore P come

dc
’ mzin tutta la patologia istero-epilettica, riguarda sempre il padre-despota, sia per Lina ribeilione senza pietil

che per una rivendicazione d’amore esclusivo e riconoscenm ineondizionata (J. Mélon, Paruxisme,
révolle el surprise, intervento al 2° congressa del CEP, 1989).
Swndi trova un modello nci personaggi di Dostoicvski (anche lui cpilettico), invcstiti dal problcma
dell’on-iicidio, del benc e del male e del riseatto: Mychkine (c+) e Rogojinc (c), ornicida di Nastassia in
“L 'ldim‘a i personaggi di “Giusr1'zia z cusga" 0 “I Frurelli Karumuzuv”. Si some in cio Finuenm
di Freud (Dasraievski er le parricide, 1930): Yepilcrtico in crisi é spinlo da una brama mortifera verso
qualcuno che non pub uccidere, e trasforma questo desiderio d’omicidio in una sorta di suicidio simboli
co. Cid che sembra portare acqua al mulino di Szondi sono ie recenti ricerche genealogiche che hanno
ritrovato nella famiglia di Dostoicvski sum: e omfcidi n dal XVII seeolo. Dostoievski sarebbe passato
dalla ribeione apcrta contro la tirannia mrista (anarchia giovauile 0- hy+), a una devozione entusiasta
per lo zar (c+ hy+) scnza passare per la posizione rnoderata, morale e pudica (hy-). Aggiungiamo anche
il commento di Lckcuchc sullc relazioni tra “lfratelli Karamazov” c un racoonto del Talmud su Mosé
riprcso da S. Deri (pp 80-81) nel libro di Werner Wolff, "The expression ofpersarmahty". Si é anche
trovata una corrclazione tra la reazione e- (associata a hy0 e k+) 0 la spasmolia (cfr F. Gilson e D.
Holvoet. “La.Ypasmuph1lie en question, éclarrage szandien", memoria, UCL, 1986). I1 fattore e e il piii
instabilc, il mcno costzmtc, dcgli otto fattori dcl Lest.

c+ Abele, Muse, fare la pace, aspirazione al henc. Rcsponsahilitzl, Duminio delle passioni.

e+ e un uomo di ideali, caritatevole, onesto, leale, sollecito, spesso cziloroso, pin categorico nella sua
eticzi personale che adattabile, pi1‘1 diretto e assoluto della media della gente nei suoi giudizi, per niente
facile, d.i conseguenza, nelle discussioni, alfopposto del soggerlo hy che si adzma grazie alia sun mai-
Iealbilit e ncl qualc prcvalc il mirnctismo (Farbwechscl, Ha poco i1 senso delle sfumature,
deile mezze-tinte, e dei sottintesi. E intense, istintivo. Intcressato al problcma dc] bcnc e dcl male, della
giustizia, dcl senso del riscatto, H possiede buon controllo etico ed emozionala L0 si trova spesso in
professioni a sfondo sociaie (cfr. test BBT di Achmich dcnvato dal Szondi), cosa cho mostra il suo sen-
so della giustizia, ma anche Pimpronta di un Super-lo attivo, del sense di responsabilité, della ripz1ra-
zione, del riscatto, della redenzione, nel senso in cui assume, prende su di Se’, in prima persona, la colpa
degli altri. Rivendica di essere padrone d.i se stesso: la sua condotta non é dettata dagii aitri.
E concentrato sul suo oggctto (ristretto campo di coscicnza), a volte con una tendcnzi a vagliare, a ru-
muginare. D21 spesso prova di grands potenza organizzativa e cli rcalizmzione, conduccndo a buon ne i
suoi progctti con perseveranza e sopportando un Iavoro monotone, poiehé non ama aifarto ii cambia-
mento. L’e+! aceentuhto é indicc di scnsazione di colpevolezza piii accentuata, esigcnza di esserc padre-
ne di Se’.

La scritrum e+: Impressions generale di ardore, dz‘ sicurezza, tratlo appoggiato, ampio, nulruo, den-
so, spexro pasrusu, pesanre, aderente <1] documento, poco elarrico, a voltc in Hlievo. Rirmo stabile,
cndenzaru, mm rnolto rapzdo. Abbaslanza legala. Furme semplici e chiare, a vulte banalz, senza r1-
cermrezze. Direzione sostenura. Ordine acmraru. Margin: rigomri. Puchi segni di imblzione. A voile
nali a perpendicola. '

e- Caino. Ribelliune, ira. Collera nmicida legata alla sensazinne di essere respinto.

“Caino mgna .-111 munzlv " (Szundi, prmlafrrlrc 11¢! sua law S11 Cufrm)
“cularn Ch? przfmmno 12 favn/2 _/Zmno isordi quarlda xi pa [om dulla lendenza innata I16” 'u0m0 HUG nmlvagitzl.
all hggrcrriiurfr, alla dism/zionz ¢ duuque :Z0'lL‘hL' alln cr14delIzT' (Lacan, LI’ Seminuire, v11, 23 ru 1960).

La reazione e- E: una reaziono primitiva (prima posizione - isionale — nel ciclo di Schotte), quella
deilhccumulazione, dclfincapaciiiv. a controllare, a verbalizmre (simbolizzare) 1e sue reazioni emotio-
nali. affeftive, brutali: rabbia, collcra, ribcliionc, gclosia, vendetta, timore, panico, addirittura odio, an-
che se Fodio non é un affetto poiché pub essere nascosto, o ignorato dal soggetto, come Pamore. Szondi
ha trovato Paccentuazione massima di e-, mai raggiuntn da nessun assassino, ncl prolo di A.
Eichmann, combinata a un forte si: sadomasochista (Szondi, L bnnlisi del dextino, I1, 58-60).
E importante sapere che e- é oaratterizzato pin dagli affetti che dallhggressivilzi, ancorelie sia presents
quasi ogni volta ehc vi E: auto 0 etero-aggressiviti. Secondo i vettori eon i quali si combina, Lekeuchc
parla di sradicanrcnto (dal contatm fusionale) (vet-tore C), aggressione (vertore S), e annientamento
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dell altro nel proprio essere (vettore Sch) (Semmano rug]! nspem arltropologlcl delln violenzn, 29
maggio 1999). La forte tensions, risultante da agg-rcssivitii accumulata che si trova nella crisi di epilcs-
sia, fa che e- viva un carico emozionale che non pub arginare: da cib 1‘ins'tabi1iti1 emozionale e la con-
dotta impulsiva; il tutto si gioca in tre tempi:
1. accumulo degli afferli are pre-criricu) (e-)
2. scarier: (20).
3. senso di colpevolezza, riparazione (e+).
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La rabbia l urghé (Iemune da cui deriva org-ia, orgasmo, orgoglio e organs) é un affctto che proviene
dalla frustrazione, ma soprattutlo dalla privazione.

_ i “Pub tmtiarsi di csscri fnmtrnti, di canmeri impulsivi c violcnti, nei quali il lnscgno dl uccidere é rlmasto sotto [oi-ma
di odio, gclosia, rabbia, furore, intollcranza c bniualini La mancanza di pieté e coniprensione spiega la tendeuza a gods-
re del male alLrui_ sl altemano puf, timore, e audacia eccessiva" (F. Lefebure e Don. Gille-Maisaui).

e- si ribella perché si sente escluso dal1’unit:'1 fusionalc. Prova spcsso la sensazione di doversi prcndcre
una rivincita, ribellarsi all’ingiustiz'ia del monclo (adcsione a una causa) distorcendo cosi il giudizio e la
nozionc del bane e dcl male, sentendosi spinto alla vendetta e ad ignorare affertiva.meme l‘a1tr0. Distin-
gnerb, con Nicole Stryckman alla quale devo parte della mia fonnazione psicanalitica, Paggressivilil
chc ha la sua origins nclla conucnm tra imrnaginario e simbolico dall’odio le cui raclici sprcfondano
nel cuure dell’immaginario e del reale (omicidio passionalc), ma che pub apportaxe anche la distruzione,
:1 livcllo simbolico, dci nomi (distruzionc, da pane degli escrciti serbi in Bosnia e ncl Kosovo, dui regi-
stri di stato-civile, dei nonii sulle pietre tombali, dci do<:umcnLi di identivii degli espulsi). I soggetti e-
scelgono spesso professioni manuali (Deri), ma uno studio fatto presso Flsntuto Maria Haps ha m0stra-
to dell'e- nello sfondo negli psicologi clinici.
In case di accenruazione e-!, accumulo di affetti brutali, che possono scnricarsi in e0, Eventuali parole-
gie: Ienclenza antisociale (con rn- 5+) 0 ornicidio (con s+ ed ewentuahnente p-), Al test, la combinazione
e0 (primo piano) e e- (sfondo) mostra una persona che non si cahnn mzu (Melon). La sindrome del sui-
udzo rmscl/0 combina c- (cullcra distruttiva), p- (proiczionc), rn- (il mondo mi scarica), d- (mi attacco a
qucsto state), k-l (distruggere il pcrsonaggio), e un dubbio triplo al livcllo hi (l’in1maginc:s0no ancora
l‘eletto?), ki (il personaggio: che vale ancora il mio persona.ggi0'?), hyi (lo sguardo. 110 ancora il diritto
cli nwstranni?) (Ph. Lekeuche, Semmmre sur les aspectes anthropologiques de la violancea, 26 mag-
gio 1999).
La scrilnlra e-J lrallo dura, recon, lagllenle, spusmadzco, vlavlforme, slanci, regrerrioni e acutezze.
Rrlmu rem e a scmse. Angnll e tmccian cruciwmi. I)1'men.s'innz supermre 11110 media (ujfélll). Com-
parln e aggraviglzam,
Le ricerche di R. Wieserl come grafologa specializzata al tribunale d1 Vierma, su piu dr 600 scritturc di
criminali mostra c0n'el:1zi011e tm la scritturzi spasmodicn (ritmo di base dabole) e la personalim crimina-
lc, confcnnando cosi lc corrclazioni di Szondi.

ct Ambivalenza nel cuntrollo dellggressivité. Angelo e clemone. Dilemma eticu
Ambivalenza difcile da vivere nel controllo dell’aggressivitZi, ad esempio Super-Io forts c male integra-
to (arcaico) e condotta castigatzi, ma con volont debole, da cui angoscia per senso di colpa, rimessn in
discussione dci valori, dubbio. Il bisogno di aiutare, di fare del bene, é sostenuto, nutrito dalla ribellione.
Frequente nella ncvrosi osscssiva (con altri fatlori ambivalenti, in particulate kt) e nell’ado1escenza.
La scrittura ct: il tratto somiglia a quello H ma con rnddrizzamenti e spasmi. Rilmu dz! muwmenro ir-
regolare: enare, arresri, cnmbiamenri di andatura.

e0 Assenza di tensione nel controllo clegli affetti brutali e profondi
Come per gli altri ittori, la reazione 0 pub essere momentanea, in case di scarica della tensione emo-
zionalc accumulata ncll’ambit0 dclla ribelliono, dcl bisogno di giustizia, e degli affetti violenti in genera-
le (scarieo di c- 0 ci in 60). Una rcazionu permanente (:0 signica che gli aetti sono deboli (freddezza)
c/0 chc sono affrontati rnano a rnano e scaricati impulsivamcntc a gctto continue (soupe au lair). Even-
tuali patologic la debolezm etica pub pormrc a rsazioni amisociali, psicopatichc (vericare gli altri
fattori del Super-I0). Epilessiai Pericolo di passaggio zxll’atto, libcrziziune della violenza, assenza di
controllo. Tutto il peso del vettore si bnseréi allora sul fattore liy_ come nel caso di qualsiasi sfaldatura
unilcndenziale.
Scritrura e0: tn-mu pemme, uderenle some ll tram) e+, menu solido ed elasnco. Rirmo di mavimenro
male saszenuzo, rnnncanzn dz IEVISIUVIE, molle. Ordine menu rlgaroro she e+. Direziane lrregolare.
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IL FATTORE by (ISTEROIDE)
“ 1, tEssere 0 sembrnre, questo é ilproblem-:1 (Goethe, parafrasandu Shakespeare).

Questo fattore rinvia alla tendenm istcroide I1 soggctlo hy cerca nello sguardo dell’z|ltro se é accettato,
riconosciuto, da qui tutta una dialettim vedere-essere VLYXU (scdurrc), ma anche nascondere cib che é
vietato (hy-). I1 fattore by esprime il nostro atteggiamcnto di fronts alla momle insegnata, alle prescri-
zioni e ai divieti che provcngono da11’ambienie (geninori, socictzk). Si rifcrisce ad affeiti pi ni di quelii
dcl fanore e, cosi come a una grand: mobilitzk nelle identicazioni c ncgli adattamcnti. ll componamento
hy+ c hy- pué essere abbastznm simile; in hy-, con un lato pill discrete, un sogno piii nascosto di esscrc
osservato, e una maggiore sotwmissione all’ordine esterno.

hy+ MOSTRARSI. ESPRIMERE IL DESIDERIO VIETATO — ESTERNARE GL1 AFFETTI
hy+ a.rnz\ mertersi 0 essere messo in moszra, in evideum, scum pudore (senza censura). Manifesta abtti
ni, sottiii ed erotizzati con esibizionismo naxcisista, ma la sua vita cmozionala é piil superciale e fu-
gace che profonda. hy+ si impegna mcno profondamcntc di e; resists meglio pertanto alle difcoltzi dclla
vita. I suoi aifetti si esprimono nei corpoi Non trova particolari djiccltii a passare soprzi ai divieti clella
sucictfi (anticonformismo), a ssprimere i suoi dcsideri, ad apustrofare Fautoiité (sda). Pi sensibile
alle possibili rcazioni dell’a.mbienta 0 allo sguardo dcgli altri di cui cerca Fapprovazione e chs conclizio-
nzi le sue manifastazioni esteriori e alle pmprie convinziorii intcriorii niente testirnoni, nicntc (0 memo)
mzmifestazioni Vibramc, eccitabilc, si ccrca un pubblico, ama vedere, farsi vcdcrc, farsi valere, sor-
prendere, sconcertare, colpirc, piacere. ii scnsibiic agli arnbienti, suggestionabii_e. Brioso, con dsllo
charme, spiriio vivo, immaginazione fertile, sa divertirc c ha la batmta prontzi. E ambizioso, abilc c
astute, con “savoir-fairs” e grands facilim‘ a risollevarsi. La sua capaoité di adattamento pub indurlo 21

mancanza di franchezza (sincerité successiva) (massima adatiabilitil con m+, h+, p+). E a volte un 111-

dividualista che sa. cavarsela abilmente con tutti i mczzi di cui disponc: charms, denaro... Accetta i ri-
schi, poiché ama ii gioco, gii affari, ii denaro, non pcr accumulare ma pcr i1 piacere di servirsene.
liy+!acccntuat0 (raru) pub prciudere (come ogni tensione) ad uno scarico in hy0 (csibinhnismo).
Eventuali forme di patologia: Yistcria di conversions, ma non Fisteria d’a.ngoscia (fobica), chc rinvia, al
contrario, a i\y- (esscndo l’a_ngoscia legata alla diicoltzi di’ esteriorizzare).
La scrirlural1y+: tnmo vibranle, Ieggero 2 nello, can pussibili piccoli spnsmi. Muvimento predamii
name sullaforma, rnpida, emibile, spigliatu, mobile. Scritmra irregolare. Forma imprecisa, spesso
can zma cumpcnente lzforme, curvilinea. Ricci, vulule, laccl. Ampiezza, esagemzioni dijbrma e LII
dimensione, in particulare nelle maiuscule. Prolungala, sopraelevuta. P11‘: estesa che stretm. A volze
rovesciam. Firma im]1!'€SSiV8.

hy- NASCONDERSI (MODESTIA, PUDORE). DISSIMULARE, REPRIMERE
UESTERIORIZZAZIONE DEI DESIDERI. IMMOBILIZZARSI.

“I grandi dolnri suno muli " "Per vivere/blice, viviamo nascosti

La rcazione hy- (la pi frequents, dunque la piii norrnalc delle quanro rcazioni al fattore hy) testimonia
Lina accettazione (sottomissione) dclle norme morali, della censura cstema (confolmarsi a cib che £3 il
gruppo cui si appartienc), di cié che si potrcbbe cl1.iama.re Super~Io socialc, Uesteriorizzazione é tenuta
a freno dalla barriera del pudore, Faidzis greca, sia ncll’cspressicne orale she nel nmnifcslarz cmozioni
(soprattutto, cosa chc E: equente, in assenm di p+). Ii soggetto hy- fa in mode che gli altri non abbiano
nulla dz: rimproverargli. E riservato, timido, ha tatto e, la riscrvalczm si acccntua, pui) ponars :1 mo-
destia. Desidera csscrc afne ail’a.mbicute in cui vive, al mondo estemo che lo rcprimc, ma aiio stesso
tempo lo prolegge, lo adotta e sosticne (Certamcntc si potrebbero situz|.re qui ls pcrsone as ifdi Helene
Deutsch). Non vuole farsi notare, ed é proprio cié che mostra anche la sua scrittura. La reazione hy-
pub esserc stata provocata come raazione contra attcggiamenti parcnlaii troppo intrusivi.
Se Ia censura cosu-ingc il soggetto a controllare lc suc emozioni, cib non implica ch: egli ignori il biso-
gno di mostrarsi, 0 chc quelle emozioni non esistano, al contrario. Pué ribollire imeriormente, mostmrsi
solo di nascosto 0 indirertamente, ad esempio attraverso il lavoro, la vittimizzazione (hy-, s-) 0 recitando
un ruolo (tcatro). Questo ritegno, questo latte, é anche qualitii cssenziaie uno psicanalista. Mélon rileva
Che la parola fantasma 5: completamente assente nell’0pera di Szondi, eccetto quando parla delizi fuga
nei sogno propria della tcndcnza hy-. Lo sbarrzunento aitsteriorizzzzzions tends a compensarsi con lo
sviluppo dcll’immz1ginario, a tmsporsi in una vim fantasniatica intensa, di sogni, di immagini iden1izza-
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tc. L’immagi.nazi0ne si rafforza per il farm che non é né cspressa né verbalizznta, ma accumulata e in-
teriorizzata.. Pcr Lcgrand:

"Non tendimno, proprio quamlu nasccndiamn i n0SEfi impulsii emtici, aripicgare in un mondo di fantasia 6 sogm ad oc-
chi aperli C 8 manlencrvi can compiaclnienlo le nostre emuiuni rcpresse .. u lruscurare il mend!) reale .-1 benelicio di
\m asclusivc nxgil) in un universe ineale d.i fam.a>iu" (Legrrmd, p. 74)

Esiste anche in hy- una tendenza allirnniobilizzazionc, al mutismo (nddirittura all’afas1a), alla fuga_ Si
sente di troppo, ha timore di dare fastidio, 6: disturbalo dalla presenza di persons estranee all’entourage
abituale e prefeiisce evitaxe i contatti 0 parlare in pubblico. Evitare lo sguardo altrui 5 sovente sufficien-
tc ad allcviarc Fangoseia, eosa che non avviene nel caso dcl fattore e, dove la censura é intema. I. Her-
mann vede gié la vergogna come una reazione contro un detrattorc externu, c0n1r0 una sorta di angoscia
di perdita del contattu con la madre, d.i sraclicamento (m+), Diffcrisce cusi dal Super-lo detto paterno
radicato all’intemu. L’a.ng0scia spiugc a rannicchiarsi e la vergogna pom all’inibizione D’a.ltra pane,
la vergogna, eontrariamente all’angoscia, dimostra Yapparteiienza ad un gruppo da cui si teme di cssers
esclusi. ll soggetto pun‘) rivolgere contro sé stesso la crilica che non é esteriorizzabile (autocritica, rumi-
nazione malineonica).

“Lu vurgognu K: uno slato Cll snttornissione impcsta che comportu fcncmcni di iminubilizmzionc, impedisce la ricerca di
prolezwne attmverso l’:-maccamentoi c’é auche un’angoscia sociale, il Limon: di csscrc escluso dalla Comunli Colui
uhe Si vergogna ccrca di ritirarsl, nascondcrsi, sollmrsi alla vim llli . Si Lmvann parimenti inlbiu anche 1 proccssi
uistintnali e l vulonld chc ccrca di agirc sul nwmlu cslcriorc“ (I Hermann, 1943).

Anehc Tisscren clescrive la vergogna come angusci socmle, le cui fonne minori sono in relazione eon
l’a_n:1lit£1 (il soggetto limido si vivc come un riuto cspulso) e ls forms principali con la perclita dci rife-
rimenti idenncatori dei supporti psichici, vissuta in un risehio di crollo (S. Tisseron, "La hanre, psy-
chanalyse d ‘rm lieu social”, 1992, pp. 27-28). La tensions tra cl (sense di eolpa, eomplesso di Edipo)
e l1y- (sentiments cli vcrgogna 0 i.\1feri0ritz‘1 provocate dalla presenza dcll'allro 0 angoseia scnsibile d.i

relazionc) ricorda il dibattito ehe oppone Freud ad Adler.
Forms evcntuali di patologiaz isteria d’ang0seia (fobiea), ipocondria. l111mQ,gll1£lZl0n$ eeecssiva Un ec-
cesso di controllo pub condurre a eunversioui sumatiche. Malartie psieosomatiche, in particolarc dumm-
tologiche (eon m+! hy-I c k- p-, (veclere Fortzma N“ 9, p 39)_ In altra situazione é anche la rcazionc lipi-
ea delle spie (nascondersi) e clegli imbroglioni (spesso scrittura hy- con rieci). Con p-, timore di essere
penetrate (I0 paranoico e0 hy-, k0 p)
La scrittura hy-I Lratto leggero, rapido, vibrzmte e nerto (come hy+) Ritmo eontcnuto c regolare, a volte
monotone e contrartn. Finali deeise, eontenute. FOHUB semplici, controllatc, pueo originali, a volte ba-
nnli, ehiusc, eon arcate. Spesso piccola e centrifugal. (NB: xi trovano qui spesso scrilture dz nervosl.
dalla immnginazione z'nt1¢ilivc1. cam che can/érma she I Umnzzxginazione non é neccssnriamentz arm-
cfara alla curva, 01 canrrnrio).

hyd: AMBIVALENZA TRA MOSTRARE E NASCONDERE, DILEMMA MORALE
Dilemma morale. Ambivalenm relativa alla esteriorizzazione delle emozioni, tra desiderio di farsi vale-
re, di "fare cffctto (hy+), e pudore, riscrva, modestia (hy-). ll clesiclerio di farsi valerc pub eercare vic
rneglio aceettate dal Super-I0, come la vittimizzazione 0 Fcsibizionismc in alclmi spazi specici (hobby
ad csempio). Frequente nelle nevrosi osscssivc (eon altre reazioni 1, in particulars ki).
La scrxlrura hyr: allo stcsso tempo lanciata e trallcnum, uidu e sratica, aperla e chiusa Illiscugho
dz‘ tram‘ hy+ rregularmi, eragemzfoni) e hy- (cosrrizione). Forma allo ste.v.Y0 tempo speltawlare e
convenzmnale

hy0 SINTOMO ISTEROIDE
Nessuna tensione, debole controllo degli affetti. Spontancitéi. hy0 si esprime con modo istcrlco, eon il
risehio di aciing out 0 nel ca.n1p0 d1 qucslo fattorc. Eventali patologirr psieosi nmniache, tendenze anti-
sociali e psieopatiche instabili (Deri).
La rcriltura hy0. scrilrure inrrabili, cadenri, spasm liformi. Trazlo leggero. senza Spasmo né rihevo.
Spanmneitizwile, Rapida, esslblle, instabilc.

A l
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9+ | e- /1y+ I hy- C

Tendenze al bene,al|a giustizia Tendenza al male‘ tendenza a farsi valene, a esi- Tcndcnza a a$c0nClcrsx_ F.labo- I
verso la cnllelvilia. Cnraggin. a||'aocumu|u di affetti brulali birsi. Esibiziunlsrnu razinne dl una barrlera fondam
Elaborazinne di una barriers (fururs, Odin, invidia, cnllera, sulpudun:
etica. vendetta, gelosia).

Abel: | Calno I

Fatlure e Fattore hy
Censura interiors. Accumulo dslls emczlcni. Wolenza eca 51- Tutte le ar!i_ specie qualle in cui ci si produce in spettacoli
sogno di una cundutla elica. Modo di espnrnera le emnzluni (lealro, canzone, Indnssatnce, mudella). Pulitica, insegnarr|en-
aggressive Q ustils. :0

Pulsione parossismale v

PIOf9SSiO|1l'

Professions m asslslervza S di servizio, prvfessiuni SOClEll, 53- rune ls am, specie quella in cui Cl Si produce in spettacoli
cerdolali S madiche. Prufessicmi @9315 3| curaggio sicu 9 5| (teatm, canzone, lndossalnce, mmdB|la)r Politica, insegnamen-

P ‘ 1

pericolo" pornpiere, rninatore. Prcfessioni arnbulami: marinaio. to. ‘

avialore, hostess‘ conducen

Sublimazioni
Umanesimo rehgloso ed etioo. Religlnne I Tutte le arti

Patologie, asocialita
Epllessia ed equivalenll, allergler asma, ern1cran|e, balbuzie‘ lslerlar malattie pSlCD-5DVT\3Ch€(CK7|'1V€l'SlO€]‘ truffa
vasa—nevrO$l, enuresi. Cleptomania, piromania.

I 16 PROF[LI DEL VETTORE PAROSSISMALE

Contraria.n1ente al vertore S dove il contmllo si manifcsm in doppia rcazionc ncgativa (h — s-), in P cor-
rispondc a <rl- hy-. Lc rcazioni 2- hy~ e c- hy+ segnalano un controllc cl-as riguarda soltanto uno dci fat-
tori.

P1 e+ hy0 LEGIFERARE - Ansietix fobica

Ccnsura etica (e+) e facile estcriorizzazionc (in particulars dcl clesiderio di riparazione, ma anche delle
pulsioni C e S), in moclo istericn (hy0). Con c+!: Inlmnsigcnza. Scnso di colpa morboso e angoscioso.
Fobia (lstcria d’angoscia).

P2 e0 hy+ CORTEGGIARE - ESIBIZIONISMO
Esteriorizzazione e prevalcnza dsgli abtti ni. Tendenm narciso-fallica 21 farsi avanti, mostrarsi, cor-
care la riconoscenza nello sguardo altrui. Esplosioni di rabbia pcr mzmcanza di controllo (e0). Con hy+!
(accentuazionc): Rischio di esibizlonismr; Fcrma di patologia eventuale: isteria di convcrsioncl

P3 e- hy0 AGITARSI - Brutalit

Rjschio di conclusions crltica a1l’a<:<:uInu10 clegli affetti brutali, caineschi per clebolezza clella censura
sociale (l1y()) c morale (e-). Esibizione (hy0) dclfaccumulo di odio c ancggiarncnto ncgavo.

P4 c0 hy- BIASIMARE - Timore sensibile della relazione .

Prevnlenza clella censuru socialc: pudorc, tcndcnm a dissimulare i prepri aFFet'Li (hy-). Timorc di essere
cscluso, messo fuorl gioco (con h+ m+). Timore prolettatoz il soggcrto tcmc che gli altri scoprano qual-
cosa di lui: i suoi psnsieri, il suo tallone d’Achille, i suoi sbagli, cib che vuolc nascondere (ad esempio
Yomosessualité), chc lo credano idiot/:1, pazzo, 0 qualunque altra cosa. Vedere se hy- proiettivo 6 raPfor-
zato da un Io anclfesso pmiattivo (p-), 0 so rinforza piuttosto tendenzx alla xga (k »p0 ad esempio).

“Quests tteggiamenlo di blocco c pudore sui sum pmblnni intimi, uoslringc i1 scggclm al oonfonnismo, alla segretez-
2.21, ullu riscrvatezza e zmchc al lirnorc ill cssere scoperlo, gmdlcalo, hxasimalo" (Leféburc eDotL Gille-Maisani).
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Con hy-l (acccntuazione):

\|>°- I alcuni sludi mnstrrmo una carrelazionefra quesro prqfilo e le malatne pSic0—s0ma17'che, in parti-
M“ cnlnre dermatalogiche fsoprutmtto con m+./, k4, p-, ed accent! aggresslvi e~l 0 si l bloccan do

hy- /).

I Pauru (angorcia) della relazione, nmore dez contatn.

I Menzognu dxprolezione (con hy-], h l 1, m v).

E v Ipocundria (con h* s+ e k- p0).
!"- Corrclazione tra e0 hy~ e omosessualitii passiva (con 11+ s-, p-, d+ m+), Tipico dcl periodo di latcnza
~ (con 11+ 5+1, (k-) p0 e d0). Formc cvcntuali di patologia: psicosi paranoica (in pzuticolnrc con k0 p-),

paranoia sensibile (Krctschmcr). Tendenze ipocondriachc, sadiche, csibitjonistc.

* P5 e+ hy+ ESALTARE < Esaltazione degli affetti

E Prolo raro chc Szondi chiama usso di affetti 0 tcmpcsta di impulsi. Sinceritd, cortesia e autenticit.
m. Inaziono, teatralizmzione, drammatizzazione, agitazione istrionica, provocazions che mira sopratlutto

ad agguantarc lo sguardo dell’altr0, :1 superaxe 1:1 sun suppostn. indifferenza. Le due categorie di affcrli c

_ od hy sono accetmte, mobilitate 5 nizu-iifestate. Dssidorio di essere amato, di csscrc popolare (soprattutto
con l<+ m+). La tendanza allksibizionismo aifcttivo hy+ i: contmllata da 22+.

II
P6 c- hy- REPRIMERE - Repressione degli affetti, angoscia intcrna, uttuanle, diffusa

_ Reazione abbastanza Ercqucnte in cui il soggctto tratticnc (hy») Yespressione dai propri ziffetti erotici e

_ violcnti (c-) c chc é spesso associata a h+ s+ (accentuam o no), Gli impulsi sessuali B aggressivi (Es)

sono contenuti al prozzo di una cerla tensione, di unzi
“scnsuziom di oppression: peuosa, di impedimento 0 di panrco inlcmo chc <3 la risullzmtc di unzl rlmozionc incomplclu

dove la mpprcscnuuium: si é trovala annientntn, ma dove 1’a'etro che le era annesso non ha pululo csscrc represso“ J,

Mélon (Taoria <= pmrlca M10 Sznndi, p as).

Questa prooccupazionc (0 angoscia.) assume spesso la for-ma dcl diffuse tlmore di catastrc: rjmore di
morire 0 di altri cvcnti catastroci. Con acccntuazions 2-! hy-l: Sensazione di panico e oppression: in-
tcrioro, blocco, paralisi degli affcttit Froqucnte nell‘inl’m1zia e nelllidolesceza (i 20%), quostc prole
climinuisce no a 60 anni circa, ctir in cui risale. Eventuali pntolcgie: prole tipico dclla ncvrosl

d‘angoscia “purer” (Mélon). Delinquenzzi. Prolo pin frequents nsi bulbuzicnti: malattia carattcristica dz

una tensions emozionale non risolta (Dori).

P7 & hy0 CONTESTARE — Ambivalenzn etica

D1i6X11l‘E1 etico (ei) tra sottomissionc c ribcllione, perdono c vcndctta, lolleranza e intolleranzn, pietia o

insensibilitin, colpcvolczza e cinismo (Mélon). Dubbio, conisione. L‘event1.\:ile debolezza della con-

sura sociale (hy0) é rinformm dz un lo debole: opportunismo. Sintomi isterici (hy0). Dosidcrio intenso

di piacere, civetteria (con h+s0/i). Forms eventuali di patologia: novrosi istcrica (hyO) osscssiva (ck).

P8 e0 hyi BLANDIRE- Ambivalenza morale, lamenti

Dilemma morale (hyi), dubbio: mostrarc 0 non mostrare un dcsidsrio di cui il soggstto si chicdc so saré

accettato 0 no. Lamcnti isteroidi.
“Oppression: con planli e lamcnli. 11 soggetto dz. spettacolc cun l a suui dnlnri, a suoi piunli C i suoi lumcnti. Sotto q\\e~

SD) fonna s0ciali77nt:i cgli Sdlhfti il bisogno pulsionale di mostrarsi mid D4 Amore dcllc onnnliccnzrr, bisogno di ap-

provazmne, vanagluriu. vzu\itz‘|" (Szondi)

Con un Io dobolc: dcbolezza dclfctica c dcl Super-Io (c0 + rinforzato dalla debolezza dell‘Io). Come nel

prolo precedents i duo fartori sono sintornatici e fusi l’un0 r1ell‘z1ltro. '

Forma di patologia possibilet ricatto e suicidio (con pi, h- si e d- m+).

P9 e+ hy- GIUSTIFICARE (Allele, Mosé) Adeguamento socinle, sottomissione. Forza del Super-
Io, senso di colpa a priori

Dei sedici proli P, é il pill controllato, il mono manifesto, il pill solido nci suol principi, qucllo che

scarica pi difcilrnante lo sue tensioni affeltive attravcrso Fapparato motors, quello con il Super—Iu

pin forte. Gli afetti (emozioni) si provano ma sono poco manifestati. Sanso di colpa (Abclc), spirito d.i

giustizia, di bcncvolcnza, di riparazionc, chc non si mostra (hy-). Pudom clue costringc a nascondcre
scnszizioni e toncri affctn Sottovalutazionc Cil sé (con s-l, k0 p-!_ d - m+)
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Prolo normale, frn i piili frequenti negli adulti e negli adolescemi, indica necessitia di adeguzunento so-
eiale (che saré rafforzata, in particolarc, do d- m+ e k- p-). Dari scgnza che c+ solo, come hy- solo,
basta ad esoluclere la Qucsto prole si costituiscc spesso Come reazione al profile contrario
e- hy+. In caso di accentuazionc (!): conforrnismo ncvrotico, controllo rigido degli affetti, clifosa consi-
dercvole contro le pulsioni C e S. Vericarc so 1’lo (Sch) rinform (k- p-) o no (k+ p+) qucste difese.
Rimoziouc con k-.

P10 e— hy+ ESPLODERE (Caino) Depressione, ribellione mortale. Pnca interiorizzazione dei di-
vieti

Rivolta (e-) espressa (hy+) contro la legge, la mzione paterna.
“ll snggettc rivendicn il dirillu di fan: la lcggc, rcndcrc giuslizia, imporn: la sua concezione del dirilw a dispetto di tulto
eib she rapprescnlz: l’urdine slabililo Sociahzzato, qucslo bisugno nulre la critics miliimmr E: anarB1\i<:n di stile
nietBl>1\zu\0"(J. Melon, Tcmia epraticu dzl Szundi, p. 90).

Esibizlone di affetti eroticl (hy+) e distruttivi (e-: collera, rabbia, invidia, gelosia, vendetta), hy+ pennet-
te il loro sfogo. Prolo pin‘: clepressivo del vettore P. Desiderio di vendetta con e-! Freddezm affettiva
(con h0 s+, cl+ m-). Prole ram nei nevrotici (due vollc piu ram dj or hy-), un po’ pill frcqucnre a meno
di sci zumi 0 nclla maggiorc ctzi. Forme evcnmali di patologia: disposizioni antisociali: criminalitzi, egoi-
smo (soprattutto con 5+, d+ e assenza cli k-). Eccitabilité motoria e impulsiva. Psicotici (paranoici schi-
zofrcnici ribelli). Reazioni zmtisociali di alcuni adolcsccnti (crisi di originalitb). Prolo di alcuni capi
chc. con parole inammatc c vendicative (hy+), suggestionano la folla e la convincono a passare nll’arto
(passionaria) (Lefébure e Dott. Gille-Maisani).

P11 e - hyzk SMORZARE - Caino ansiosu

Repressione 0 dissimulazione con Ia censura sociale (hy-) dcllc tcndcnzc 0sIi].i (e-). Puritano torrncntato
Giyi; assenm di e+) si sforza di reprilnere (hy-) i suoi affctti brulali (0-), Scnsazione di oppressione (c-
hy-). A volle crisi d’:1d01escenza con u.n’immaginc scssualc mal denjta (hyi), ineertezza sul]’immagine
erotizzata d.i sé (vedcre se hi e/0 st). Vericare se esiste una valvola esibizionism (hy+) 0 fobica
(possibilc invcrsiouc di c- hyi in e+ hyO) (Melon).

P12 ei hy- IMPLODERE - Angoscia di cnlpa

Dilemma etico (ei) non manifcsmto (hy-). Tensions tra tendenze ostili (e-) e censurn etica (riparare)
(e+) e conformism (immagine sociale) (hy-). Suggestionabilitiz. Sensazione di oppressione, di angoscia
(e- hy-) colpevolizzzmte (H).

P13 c+ hyi CONVERTIRE — Abele che si esibisce

Szondi dice che e un Abele (er; dclle quattro rcazioni manna la e) chc tenta di mostrarsi (hy+), bluccarc
gli affetti hy+ con lo due censure sociale (hy-) ed etica (e+). Desidexio di riparazione con 11+ si.

P14 en‘: hy+ IMPRESSIONARE - Caino che si cunverte

Eslcrlorizzazione (hy+) dcl dilemma etico (ck) o ambivalenm con tentative di rrasformare Caino (e-
liy+) in Abele (H). Cit": che manca e il pudore, la cliscrezione, il confomiismo sociale (hy-), per control-
lare la tempesta clegli affetti (e- hy+). Attualizzazione possibilc ncl gusto 2.1 dibaltito pubblico caro ai
loso e ai politici (Melon). Ipocrisia con hy, k+ p0, di m-.

P15 ei hyt PROVARE - Dilemma eticmmorale

Fra le 16 combinazioni dcl vcltore P, 0‘; la piii ambivalentc: Caino (e- hy+) e Abcle (e+ hy-), tempesta di
impulsi (Kl hy+) e sensazione di irnpotenza 0 di pzmico (c- hy-), sottomissionc e rivolta, cec_ Apertnra a

tuttc lc sfumature dclla vita emozionale Con Io maturo (kt pi, ki p+ _..) e sessualitzi sublimata (h- S-),
questo prole pub svolgere un ruolo positive (superamento). Con lo kl) p-/+ 0 k+ p-/0, questo prole é

pi problernatioo:
“Non pub condnne clue ad una ricaduta psicotica c nevrolica (obsessinne, deliri mislici o politici, etc.“ (J. Melon, T20-
rm E pmllca M10 Szoncli, p 92>.

Combinazionc abbastanza. rara, eccetto che Lra i 17 e i 18 anrii, piil frequente negli ndulti balbuzienti e

0sscssivi_
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A secanda che la scrinura SIG contrastata 0 ritmica, quesre oppm-re Iendenze porranno essere vissute
come phi in conifto 0pi12 integrate.

P16 e0 hy0 PURGARE- Scaricu degli affetti - Calma degli affetti
L21 mancanza di tensione nei due fartori emozionali permcne di Iiberarsi dell: cmozioni scum difcolté
(labilité emozionale), eventualmcnte con scaxiche abttive :: debolezza della censura nellc sue due cum-
pcnsnti etica 4: momlc. '

“La n\anca1\m d1 ultitudinc a cnntrollaza Id cmozimli, anche nelle $i\uz|.zic\\i in cu! il contmlln 1': nscessaric, é spessoconsiderate suggcltivzxmcnle come seusazionc di impolenm. Lnoltre i1 usso dclla rilassateua dclln burricra aomo Zlllaregions uJIcm'va pub nuocere a nun cunccntraziuns lntellettuale suste1\u\A"(Deri)
Dlstribuzione piil o memo uniforms in tutti i gmppi di mi, con un aumento nclla maggiore eti Pill fre-
quents nei due poli maniacs-depressivi (ma soprattutto in fuse n1aniaca.),e nell’istcrico.

Bibliograa cumplementare per il vetiure P
Michel Lecump, Confersnm Le vectezzr paroxyxmal, Ia clmique du paroxysme, GERSAG, 15 orlobre

I995 .

Lefdbure c a‘, Les deux tendnncex de Ia pulsion émuzionnel er Iezzr rraductmn dans l 'écriture, GER-
SAG.

Mélon 1., Puruxixnze, révolte er Surprixe, intervento al 2° congrcsso dello CEP, 1989,
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IL VETTORE DEL]./I0 (Sch)

Ifztmri Ir e p

In questo vettore, come nei precedenti, i1 modello szondiano ci perrnctte di raggruppare i coneetti ehe
troviamo ne11e opere di Freud e Lacan, in particolare, per quesfultirno, ne Le Semlnmrv, I1], Les psy-
choxes. Lacan, ehe vede innanzi tutto ne110 psieotico un soggetto che si esprime, parla, non studia i1

contenutn ma la struttura della sua parola servendosi dclla lingnistica: la questions della psicosi e piu o
meno quella del linguaggio e de11‘Io. Si cemprende meglio i1 concette de11’Io tenendo presente i1 deside-
rio di onnipotenza dello sehizofrenico che sotto questo aspetto giustiea Fanalogia, tanto cnticam, posm
da Freud in Totern er Tab!) tra pazzo, bambino e primitive. Si pensi anche allbnnipotenza che si libero
dal discorso dcl parauoieo che invests: le parole come se fossero cose, e “pretende di dare consistenza a
cit} che dice, per i1 solo fatto ehe 10 dice" (Melon).
Affromiarno quindi le quattro funzioni d<:11’I0, quattro meccanismi di difesa, sebbene sia ucccssaxio vc-
dere l’1o come un processo dinamico, non soltamo un’ismnza domm di quattro amibuti, ma sopratturto
un’ista.nza che

“serge da quesw gicco di funziuni"(Se110tle, Cour: 1973-74, p 71).
Occorrc anche aecostarsi a11’Io nella suzt prospettiva genetica dove p- e i1 fattore piu areaieo (prc-10) 0
p+ la funzione pill tardiva:

“F

U

#
+

ll

§‘

II
“e

+

proiezione | 5 1 introiezione | 3 | negazione inazione

I1 vettore Sch pone la questione di cio chc é T10, da.1 mornento ehe questo temtine e usato ad indieare
realtér notevolmentc diverse a seconda dcgli autori; Freud stesso ne presenta rnelte va.ria.nti. Sehotte vi ha
dedicate tutto i1 suo Corso 1973-74, Lacan tutto i1 suo Smrninario H, tutto eio per dire che non potremo
far altro che sorare quosta noziune de11’1o che aleuni eomsiderano arbitro, funzions; di sintesi, u.no

strano arhitro che E eontemporaneamente giudice e pane in eausa, poiehé e 1a sede delle pulsioni dc11’Io
(narcisistiche), sebbene Lacan abbia scrirto che 1’1o non é una mzione di eonoscenza ma di igzorangair

“U10 non sa nulla dei desiden de1 soggello" (Le sénziniru, I, p. 189).

Lacan prende qui in contro piede Hartmann, chc nel 1950 introduce la distinzione tra lo (Ego), istanza
opposm a11’Es e a1 Super-io nella dinamiea intrapsiclrica, e Sé, istanza rappresentativa della reiazione
eon 1’estemo. L’investimento narcisistico é reallzzato ne1 Se e non ne11’Ie. Quesm distinzione e ripresa
da un discepolo di Hartmann, O. Kemberg, studia 1e personalirb narcisiste e ne trae il concerto di Sta-
to-limite come conclusions dci lavori di diversi autcri: Zilboorg, Hoch, Gill, Rapaport, etc. I1 concerto
sarér a.nche ripreso da D. Winnicott (falso Sé). Nelle Nouvzlle conferences, Freud eveczt i concetti di lo
forte e debole chi: troviamo in Szondi ma di cui si é fatto un uso improprio e che per Freud resta un
concerto molto secondario, criticatn da Lacan (Piu 1’10 si elaborn e piu si approfondisce, per i1 soggetto,
1’a1ienaziene del suo piacere, Lacan, Ecrits, p Z50).
La dialettiea de11’essere e de11'avere, ehe Szondi matte al centro della problematiea de11’Io, avvieina i1

suo pensiero a quc11o d.i Lacan, benché i due autori si siano ignorati reciprocamente. Laoan non 10 cim
mai e, in risposm a una domanda di un ascoltatore, rispose un giorno con questa 'ase enigmatica per
chi vuole ricordare 1e sue critiche contro gli psieologii

“Szondi, é il pill geniale degli psicologi" (non pubbliculo).

I registri k e p

La coppia k p oppone due registri complementarii desiderio e potenm d’averc (k) c dcsiderio e potenm
d.i essere (p), regjstro del narcisismo secondario (p). Degli otto fzmori, k é quello ehe esprime menu de-
sidcrio. E piuttosto un fattore d.i costruzione de11‘1o, che permette di prendere posizione. I fattori p e k
corrispondono anche, nella famosa metafora fruediana, a1 cava110 e 211 cavuliere (k: funzione organizat-
trice e critiea del1’1o), Freud che ricorda in una lettera a Ferenczi che si 5: condotti dal cavallo molto pin
di quanta non si pensi.
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Il vertore Sch e lonmno dallc pulsioni di autoconservazione biologica che Freud gizi aveva abbandonzito
ed é detentorc di una cncrgia pulsionale propria, che Szondi ehiarna 121 pctenm di csscre E i1 vertore dul
mpporto del Se con 1a realté, dove l’I0 pub esscre tentato di estendere i suoi conni (di eliminarli), per
trovarsi c perdersi nell’altro (p), ripiegarsi ed aceentuare la djstinzione Ira Se e renlt (k: la distanm), Il
modello szondiano unisce cosi i due aspetzi dc1l’Io messi sueeessivamcnle in cvidenza da Freud:
I p: blsogno d1 expanxione dell '10 (biwgna d1 egodirrsmle), she enlra in relaziune can la reallii r|—

guarda a1 modo dell 'essere (essere l ‘ultra, espzmdersi in lul, essere riconosciutu), ismnza ideale,
narcisisla, immaginaria privr/egialu da Lacan.

I k: bisogno dz restrmgimenro dell ‘Ia (bisogno di egrlxlstnle), emmta in relazmne arm la realm
sullu modalird dell ‘avers she accenzua Ia distmzwrw tra saggerto e realm (e dunque le esigenze
della realtz): aspetro realistica. dnsiva del1’I0.

La problenmtica dell’essere (p), e quella de11'I0 soggettivato (in posizionc di soggetto) La problematiea
dell‘avere (k), e quella de11’Io oggettivato (in pcsizionedi oggetto). G11 scritli di Szondi su1l‘Io evolve-
ranno come quelli di Freud, passando da u.u Io- funzione di sintesi :1 un Io che integm gli opposti, chc
stabilisee ponti Ira gli opposti: I0 pontifex (Introduction 1% l 'ar1aIy_ve du destin, I, 61-62).

“L'Io si intemaga, chiede, i11terpre|:1. Di co1\segur:n1u, gh uccorronu segni, in alire parole 121 lmgua La rwlta de1l'I0 é
111121 rez1It£1 inlc1'p1’L‘f2\!zl. N011 pub cscre (l1VCXS&tl'l'1CI\lC. L'I0 oceupa il lirniie Lra la reallé intema (psichica) B la rea1t:'1

estema (11 mcndn) 11 S\1 terntorm e come una Zena franea che, 5111 modello an principal! <11 Monuew, Lieelncrislcin ed
am-1, S1 fa soprauo valere corteggialido 1 .1a(e1jc1 e dzmdo 1511» 111 frodalori. L’Io we pulleggiun: con furzn: K311311211-

douo u sommexgerlo
La lruiellexia pulsionulr: (C-S-P-Sch) euL111ina 1\e11‘investime11ln deIl’Io, 1I1ll1ss0ei;1bil1: dz-11111 promozione di un essere
prinle, cnpm L11 porsi in prima persona, cioé 41 pulere din: ‘~10’: Allrimenn 11 soggetto e 111511310 , _ 12 11 rischic di
porsi come indnidlin singolo _ Szcndi 11:1 capzto she 1:1 pmblemalica dell’1<> é 1.1.Y‘111S6C€1lT|€|]\€ psieohea nel sense Che
Flo devo “eh1ude1'e" con la realld data, z.no11da11:1 e ps1c1uc:1, per Scstituirvi lu sua 1'cuIli1. Norniulmcnlc, la vision:
del1'I0, i1 mode in cui Flo si cmlccpiscc c conccpisee i1 lllDI1L1O, E: deslinato ad entrare in i1\lemZ10nu dizllcllica cun la:

ultra rez1llz§\s11c lo delenninmm d-1.1l1’cste1‘r\<1 (1’am1b1cnll:, gli allri) e dal1'i1\lcrno (Ia rcallé ])S1C1\1CEi faa d1 desideri e di
divicu inccnsci~prc1;cnsei)“ (J. 1\/[$103].

LE QUATTRO FUNZIONT DELL’IO
Una delle missioni de11’lo 5: quella d.i realizzare 1e idcntieazioni (proicttiva p- 0 iutroietva k+), inte-
riorizzzlre gli oggetti esterni. Dellc tre ismnzc psiclnche (Es, I0, Super-10), é que11a e11e occupa una po-
sizione centrale negli seambi con Festerno, come sottolinea Laczm

‘TI S1S1€fZ de11’Io non é neppure concepibile senza i1 siszema . de11’alv.ro. L‘Io 1': refereuziale a11’:\lLro. L’I0 si custitui-
see in mppono a1l’:11lro. Ne e eorrelativo .. si eosntuisee per separazione, per dislixiziunc dul mondo CSlC1'l]O — cib che C:

11-1¢1u5<> exl1’ir1\crn0 S1 distinguc 11:1 @115 C110 e respinlo 11111 PYDCQSS1 as esclusiom: (A11/fvzmsurxg) C pmicmunc“ (J. Lacan, LE
S'én11'm1i7'e, 1 pp 61,93).

E rxcordlamo Ia formula dz‘ Rimbaud:
“IQ 5: un 1Lr0“ (Le Sénlinaire, 1'1, p 16)

L’io si costruisce e struttura soprattutto rispetto al non-Io, attraverso Fintroiaione k+ di contenuti ri-
cereati 0 aecettati, posizione di affermazione (Bejahung), e attravcrso la pruiczione p. negazione del
dirirlo 211121 differenza:
k+ Introiezione (passaggio dzL1l’estemo :1.1l’ir1terno); nll’eccesso: nareisismo e posizione perverse
p- Proiezione (passaggio dz1ll’interno, d:1ll’1neonsei0 verso Yestemo; espulsione-alleggerimento di con-

tenuti riutati, respinti sullmaltro rispetto :111’ic"): la posizione (psieopcnica) di quello c11e respinge i1

discorso del1’A1tro perché qualunque discorso gli e intollerabile.
Le altre due posizioni dell’Io contrassegnano, in altra forma, il mpporto Ira I0 e non I0 eon intreeeiarsi
del bisogno di espansione dell’Io - 0 pi preciszn-nentc del Sé (S. Deri) ~ (p+) 0 dsl bisogno di rclrazione
(k), di restringimento dell’Io.
p+ Espansione de11’Io (sul territorio del grande A1tro)1 lnazinne. Essere se slpssi il grandc Allro.

Principio di piacerc (con d+ m+)_ p+ é la posiziene (psicotiea) di quello ehe enuneia per gli altri la
minaccia d1 eastrazinnez 1': la posizione paranoica del padmne assoluto, de1 despota che emette la
sentenza sovrana pOI1A1'1d0 avanti i1 discorso totallzzante che non tollera alcuna conteswzionc, oppo-
sizioue né alternativa. (Hitler, Stalin, Mao, gli intcgralisli di tuttc le specie, politiche, religiose,
scientiche. . .

k-Restringimentn de1l’I0 a vantaggio de1l’Altr0 e sottomissione alla sua legge (Super-io); a11’eccesso:

inibizione dei desideri, negzizione, rimozicne. Principio di realté (processo secendario, prevalenza
dc] Super—i0). k- E: la posizione (nevrotica) di queilo chc cede, si settopone a11e costrizioni della real-
[Z].
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Sclmttc parla, a questo proposito, per lo spazio-tempo d.i una dialctljca aprire-chiudcrc (Corsol980-81),
che si oonfenna nei tipi di gesti graci corrispondenli
Possiamo di conseguenm elaborare la mbella piii oornplena qui di scguilo:

k+ Iarricchire l‘lo con Vintroiezione (avere luttu), desiderin de1l’0ggetto_ Narcisismu primariu.
p+ arncchire l‘lo con Finflazione (essere tum). Essere riconosciulo dall'allro nel prapric desiderio, avere un

pensiero personals, dire io. Narcisismc secundano in cui il soggerlo non si soddisfa pifi di un lo-
oggetlo irroralo dalla libido matema, ma si investe in un lo-progerlo personals (Ideals dell'|o)

k+ |Reslringere l'lo con la retrazione (negazione). '

/w |Restr|ngere Ho can la prciezione (attnbuire a) Scomparsa dell'io in una parteciapzione al tuo, al pen-
siero collettivo ll Sé esiste sulu allraverso l'allrc, fuon dal soggetro slesso.

Si comprcnderé ancura meglio il fattore p comc il fartnrc dcll’(atto) di enunciazione, del dire, dell'1'0 e il
fattore k come quello clie si rifcriscc :11 contenuto, all’enunciato, al detto, per riprendere questa. d.is'tin~

zionc di Lacan tra il dire e il dettn (1.2 Séminaire, XX, pp 55, 87, 213; L ’éwurcIi/).
p+ I1 soggetio parla (in prima persona): si differenzia (individuazione) con Ll suo cnunciato, il suo 10. Si

merte in posizione di delenere ii pene.
p- ll soggetto é parlalo piuttosto che parlante (Melon). Indi"crcnziazione tra lo e A1tr0_ ll pene e

proiettato nel mondo esterno. E in qucsto scnso chc si parla di un prc~io partccipe.
Il fzittore k é il fattore che prende posiziane:
~ k+ ncl scnso di affermazione (Bejahung) Prcndc tuno cib che gli 3.’iVEl (da.l suo Inconscio, cemro

di gravitai, secle dci dcsidcri) Sc prende tutto é perclié rium di smislare, ltrate, scegliere. Tutto
pub esserc VCIQA Allo slate puro e una posizicne perversa, 1:1 posizione dei sosti. Segna la preva-
lenza dell’Es) del principic di piacere, del prooesso prirnario.

I k- nel senso della negazione (lcrmiuc al qualc Szondi din un contenuto piii ampio di Freud). Ncgz1n-

do il suo desiderio di avere (oggctti scssuali, dcsideri pcrsonali), il soggcno si scpara dal suo Incon-
scio, vale a dire dalla sua posizionc di soggctto chc clcsidcra. Si contrzic, sccglicndo ncl scnso

de11’opinione comune piuttosto che ncl scnso dci suoi dcsidcri, adottandu un punto di vista realism
(principio di reallzl, posizionc soprattutto nevrotica).

I k:l: nel senso del clubbioi

I k0 (riuto di prendere posizione, assenzzi di presa di posizione de11’Io).

Vedremo come questi fattori k e p si combinano. Ad cscmpio:

k- p+ I lo inibito: cunflitlo tra desiden fcrli (p+) e Super-in inibitore (k-), problematica descrilta da Adler
e che Szondi ricullega alla inlroversione di Jung.

k+ p+ 1 lo ll’! pencoio: desideriu di “essere tutlo (p+) e averetul1o(k—)'
k- p- I lo discipllnato: adaflamenlo, rinuncia
k+p- I10 aulistiéo (che umsce le due reazioni K£Dfil'TliilVE
k - + |Dubbi0 che calpisce 4| soggeho dell’enuncialo, il detlo
p- + Lgubbio che cclpisce 1| soggetto del|'enuneiaz10ne, del dire, Vessere slesso, ambivalenza mollo

i0 dulorosa

L0 varie reazioni non hanno la stcssa frcqucnm nclla popolaziona Le piii frcqucnti sono lc rcazioni k- c

p- (circa 40% clclla popolazione ciascuna) La combimlzionc k- p- riguarda da sola tra un l/4 e un l/3
dclla popolazionc. Cié chc soprarturto turba l’I0 e la sua relazione con il mondo estemo, é l’eccesso
cventuale di una di queste posizioni, il suo carattere estremo. Per quanto riguarda il pensieru, k e p in-
camano, pi 0 meno, le due facce della conoscenza dcscrirtc tnnto da Lacan chc da parlc dci loso itc-

dcsclli, Klages compreso, 0 anche Boeziu chc, in un dei lavori pi1'1 letti nel Medicevo, ricorre gié a una
simbolizzazionc con due letterc: p (praxis) e teta (teoria) .

La natura compreudc fatti psichici (seelich) e sici (k6rper1ich)_ c qucsti due poli richicdono due pro-
cessi di pensiero, anclfessi npposti nella losoa tcdcsca: verslehen (intcridcrc, comprcndcre, col signi-
calo anche di ascolto e di reciprocim) c erkldren (spiegare), il primo con una connomzione pin‘: intuiti-
va (cir Bergson), il sccondo discorsiva e razionalism. (Ved. Henri Maldiney, ”Entendre“, Rivista di
merasicn e di morale, 1961, pp .35-89 e L. BinsWa.nger,"Erfahren, Verstehen, Deulen in der Psychoa-
nalyse", Imago, 1926, XH, libro 23)_ Freud come Klages distingue Secle e Gem‘ (S. Freud GWX, 324
c 337; OCF,P,XHI, 127 c 139). Jung opponc Sentiments a Pcnsicro, Szondi p c k, Achtnich (test BBT
dcrivato da Szoncli), G (Geist) c V (Verslzmd)_

I p é: il fattorc dcl pensicro pcrsonale, dclla conosccnm intuitivo-immagmativa, dclla cornprensione, si

potrcbbc dirc dcl snvoir-faire (know how). chc Sl combina 0 no con k
I k é il fattore del pensiero e della conoscenza mzionale, logical, oggeltiva ( separata dalI’att0 cli
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enunciziziune), della spicgazione, della conoscenza che pub Li-asrncttersi, Lm sapcre legato da weren-za fomiaic.

Il circuitu deli’accesso alln parola (Mélon)
ll circuito dei1’Io si 50Vl‘8.]Jp0ne al circuito de]l’accesso alla paroia:
1. I1 bambino é, inizialmcnte e per Iungo tempo, senza parola, “in-fans” (k0 p-), prima cho possa dire“Io” ncl pieno signicato del termine (p-*), e di uguagliaru cosi l‘a.Itro “Io”, i] primo che ha preso laparole, ii Padre.
2, Il k+ appare in cib che I-I. Wailon ha chiamato la crisi di personaliui dei 3 a.ru-ii, Yeti: dei “percl1é”.
3. La tendenza k- apparc verso ii 5° anno (flue edipica): nel periodo di latenza, il soggetto apprcnde adadatlarsi (k — p), divcnta un cmnpione dcIl’ordine smbiiito ma senza chiedersi d.i che cosa ('2 farmquest’ord.ine.
4. Innc, ncll’adolescenm (semprc che cib si verichi), il soggetto arriva a idcnticarsi, al temiine diuna iotizr dolorosa, con qucsta istanza patema di cui non volcva inizialmente sapere nulla, introicl-tandolo piii 0 mcno inconsciamente sorta le specie dcl Super-I0, e imponendosi infine un Idealedcll‘Io che é abbastzmza spesso irinitamente piii esigente di turto nib che gii avevmio mai imposto

(p+i). Pix) Vimpatto dcll’Ide;ile dell’lo é forte, piil marcala E: la tendenm p+.
Questa evoluzione dell’Idcale dell’I0 non e universzile, Essa é csasperzita nellzi nostra culrura, ma lc ci-vihi tradizionaii la Iimitano fortememe, come se presentissero che l'cs‘trem0 peiicolo clie minaccia
Tuomo r‘: quello di prcndersi per se stesso. Fm i numerosi signicati che si possono attribuire 21 pt
prendiamo in considerazionr: soprattutto quella che no fa il correiato del desiderio del soggctto d.i inimi-
zarsi ne al punio dz cui paria l’Altm per produrre Ia proprici parole, i1 proprio discorso, la sua visionedi sé e dci mondo con In pretcszi di ancorarvi lioriginalilil dei suo desiderio. Szondi vi intravedc Ia posi-
zione dei parricida I3, al punts in cui siamc, ail culmine dcl progresso che ci impone la nostra cultura,
sembrzi che non possiamo fare altro che compiere una scne di omicidi che pur esscndo simbolici, non dimono ci conducono ai limiti di baratri psicotici.

CICLO DELUEVOLUZIONE DEI QUATTRO FATTORI
Questo ciclo, che va da p- a p+ passzmdo per k+ e k- permctle di situare il livello di maturitzi de1l’Io e lasua capzicitéi di adattamento agli altri.

i M i k- I

z. INTROIEZIONE, AFFERMAZIONE, NARC|Sl- 3.NEGAZl0NE,RETRAZIONE
SMO, Eeocsmmsmo
Seconda p0SVZiC\1'1E nel vetture de1l'lo she vede ap|JHH- Rinuncia allwnvestimento nostalgico del passatrl. perre Ea differenziazione tra llo e il non-io, desideno di volgersi verso Pavemre, contra-investimento, volunta-assimiiare qualcosa deifailro (introieziune) la sua rismo Sottomissione allalegge delpadre(z;astratore).onnipotenza. (II sue pene). desiderio di capitaiizzare [e Prevaienza del Sper-io, del principiu edila realté, delcase bucme. H soggetto Si pone come cggetto processo secondario. “buon alunno" in accords con ii(narcisismo), la nozicne di oggerto non esiste al livellc Super~lo. i|'l|biZi0|'lé. Liveilc genitals
precedents. lntroiezione del passatu, (nostalgia, ri-
cordi, SOQFH). Prevaienza del principio dei piacere, del
processo primario, del Sé. Io ideale (ali'in|z>o dei de-
siderio della madre) Liveilc pregenitaie Negazione
del negative (iendenza perverse). Nercisismc prima-
rio (lo cggetto irrcrato dalia libido materna). Melan-
conia: io-chegioca~ii-sue-ruole (persona): incorpo-
raziune de! personaggiu

I P- I /1* I1. PROIEZIONE, PARTECIPAZIONE 4, CONSEGUIMENTO DELL‘|O, INFLAZIONE
DELL'|0, POTENZA DELL'ES$ERE

Genitori non differenziatl. Sirnbiosi, pariecipazione. Entrata in scene deI|‘Io Massima autonumia dei sog-Tuo viene da|i'esterno ll pene, come signicato di getto (sono totalmente libero e respunsabile del miconmpotenza, é prniettato nei mondo esteriore. Io re|i- destino. cause di me stesso) lndividuazinrie (Jung)gioso o deila credenza (Szondi), (ibnnipotenza é Narcisismo secundarm (io in progeho) Desideric diesteriore) Funzionamento psiconco. idemicezione col padre primitive. Lwdeaie de|i'io so-
siiene |‘lo.
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k+ INTROIEZIONE, NARCISISMO, EGOCENTRISMO
~~c'e qnalcosa <11 piil forte delln morte. 1'2 la prcsenui ilcgli sscnti ncllu memonu dci viventi“ <1 d‘Ormesson)
“Tutu colon: cl-re si cerca di mnare souo vieinj a no) in ogni memento” (J Brcl, L’avcnLure)

Szoncli parla cl.i k+ in termini di introiezionc, incorporazionc, ssazione (nel senso fotograeo). La ton-

dcnza k+ attraverso Vintroiezione é rcsponsabile clella formazione del caruttere e della costitumbne dclla
personalité professionals, consacrarsi a sé stessi, db al soggetto un sentiments di autosuicieuza chc lo
conduce a vivere la rcaltii come universe da conquistare, un campo aperto all’azionc razionalc ed e£ca-

ce, Affenna il dcsiderio e si oppone alle Limitazioni “realistiche” clella realtfa inrxarnata clal Super-Io.
La posizione k+ si tmva in particolare in:

I malinconia, can s-, d- e mi (intraietrare l bggettu perduto) (oosizione del lutm),

v nlcune farme di perversione, con s4 (zcismo), pasizrone di pensiero pcrverso, m qua/110 dd lo
slessa valore a 114112 Ie prapnstc che gizmgono alla coscienza (assenza delmore inibitore k-).

I I ’I0 ttizia, assunzione (Elnverlelbung) del personaggin (Persona, mnschera) che interpretn 1'1

1-uo ruala.
k+ permettc di assimilare alcuni conlenuti dcll’altro ma in modo nziroisism ed egocentrico. Riportn :1 se' e

dd poco. l5 clunque tendenm all’cg0centrism0 e all’estroversione (attraverso la percezione), poiehe k+ e

rcsponsabilc del rapporto percettivo con la rcalt. La posizione k+ e una. posizione di con-
tro-investimento nelfintellettuzilizzazione (ruolo rassieurante del pcnsicro, ormipotcnza delle idee, per
eccesso; intransigenza).
Grafologicamente il zrture k xi situa supmltutlo nellu prevzzlenza della jbrmn. Forma personals,
strutmram, curvilinea, chiusa. Zona mediana hen formaza e regolnre, can anellature sinisrrogire.
Collegamentu sciollo. Occhielli ampi. Paco prolzzngnta Pup/ml II, III. IV

lr~ RETRAZIONE DIFENSIVA DELL’IO, NEGAZIONE, DISINVESTINEENTO (e

CONTRO-INVESTIMENTO, SCRUPOLO, SOTTOMISSIONE NEVROTICA.

E la pit‘! frequeute delle reazioni k (44% nella slatistica di Szondi riguardantc 4.000 ungheresi). Rinun-
cia ad avere (Yoggetto clel sno desiderio), aulolimitazione, sottomissione alla realm, posizione uevroticu
(a mcno chc la si trovi csasperata in autodistruzionc, persino sica, come nel case dcgli schizofrcnici
auto-mutilanti), posizione di adattamcnto a.l mondo (prova cli realtia), clunquc di estrovcrsione, adattzt»

mento allc esigenzc dcl Super-Io c dcllhmbicntc (difcsc intcmc cd csteme). Cornparsa delln. “legge dcl
padre”. Szondi qualica k- di negazione, termine da prendere in senso lzlto (restringimento dell‘Io, ini-
bizione, retrazione, rimozione, riuto ...), principio di renlt, acleguamento all’ambiente, oastrazione
simbolica. (Ritroviamo qui u.n concerto greco cliicile da tradurrc: Eronesis = un ccrto tipo di prudonzz,
di rnisnra, di aulocontrollo c di autocensura).
Bcnché sia molto sohematico, Schotte clesigna come segue Ie diverse congurazioni k:

k —pO Rimozione
k- p» Adattamento
k- p+ Inibizione
k - pi Negazione. Riuto
La rctraziouc k- entra spcsso in combinazionc con la rcazionc hy- per fommre unn coppia ndnrtmivm E

favorevolc alfascolto doll’altro (ma pub essere zmche solo parziale), e pomto a contra-investire lo.

realt estemzi, spesso in modo compulsive.
Grafologicamente: forma convenzionale 0 aertala, blocr,-am, ngida: angoli sulla linea. Paphal III-IV
A/[uvrmenw conlrallmo, frenaru. Mancanza di xciollezza mzl collegamenlo.

ki I0 che cerca di rendersi indipendente. I0 di costrizione.
“/\vere 0 non avere" (Melon, Che parafrasa Shakespeare).

L21 reazione kt denota un conitto relative all’indipenclenza emozionale. E una reazioue di dubbio, di
zmsia, come turte 1e reazioni ambivalenti: dubbio sul vnlore ch cio she fa il soggetto, dubbio sulln gin»
stezza delle sue opinioni, dubbio che lo porta alla verica_ E meno frequente cli k-, ma pit‘! frequente xii

k+ e k0. Uambivalcnza ki rinvia ad una componcntc 0SSCSsiva(sopra£tut1o con reazioni ambivalcnti in
altri fatlori come si, ¢, ecc.). Si associa piurtosto con:
0 p- nella puberti
u pi: nolfadolescenza,
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Grnugzcumente: carat1er1sI7'che dz k 4' ma fntermirtemv, indebolzrc. Irrcgolaritri della zrma mediana.

kl) Disinteresse dell’I0. Assenza dell’Io che prende posizione. lo sopraffatto.

Come tuttc lc rcazioni nulle, k0 pub riveslire diversi signicati. L’Io dsbole in difesa pub essere sopraf-
fatto in case di pulsioni ford (vcdcrc sc i fattod p, c c by si danno il can-ibio). L’Io non tiene canto della
realm, rigctm la castrazione (Verwermg), 0 si asticne dal prcndcrc posizionc (Slellungnehmende Ich)
ma non afferrna alcun desiderio. E inscnsiblc a.l ragionzuncnto (non c’é k+, prcsa in considerazionc dcl
pensiero altrui).
G/1/falogicaman/e: diicile da usxervare nella scrztmra Dlpende dalla reazione p che é associata.

p+ POTENZA DELUESSERE, INFLAZIONE (DELLA COSCIENZA DEI DESIDERI),
PASSIONE. BISOGNO DI COMUNICARE CON L’ALTRO (in base al desiderio)

“La gimn e u sentixnentn di Sé in connua espunsionc” (Spinoza).
Per p+ non c’é max lotm, mai rinuncia. E una rcazione molto piu rara della reazione p-, CllC non p0ssia-
mo clescrivere meglio di Schottet

"(Non Lmvandc in Freud nessun conceno per la fnnzione p+, Szondi si volge) verso Jung clue n dui suoi pn'n1i lavori
sulla psicosi descrlve ll mcccunismu di inazionc dc1l‘I0 chi: si gonliu di coutcnuti inconsci. Qucsli, gcnzmdo il sog-
gcllc, anivano cnsi mi unzi necessaria presn di coscienm (mi) 11 1-Ullumtllk) dclla {IRISH ui C0$l;iCn1.a, chc mpprcscnla
un nspclto difcnsivo dclla funzicnc prf, é lungi dall’esse1'e inosservato da Freud (Cl si rlferlsce ad esempio alla promo-
Zione Che ne viene fatta nei suoi rapporti con la verbalizzzzione uella tempia minlmca" (J. Scliotte, Cour: 1975-76)

E appr0ssimz1tiva.n1ci1tc l’In egocosmico di Fedcrn (tcndcnza a pcrdem ch vista i limiti dell’lo) e 21 due

concetti junghiani: Finazionc psichica c la partccipazionc misnca. Qucst’ultimz1, ripresa da
Lévy-Bruhl, é simile a/cl alcune fonne di iclenticazionc proicttiva (M. Klein), Il soggcrto tcndc a volcr
includere Funiverso, a identicarsi con la formazione collettiva, col rischio di perdere il contatto con
Findividuale, provanclo un grands bisogno d.i comunicare con il inondo estcmo, un sorta di collage sim-
biotico eve soggerto e oggcrto lendono a confondcrsi 0, in og-ni caso, a non distingucrsi in mode ncllo,
come s1 vede nella scrittura con l'invasionc dcllo spazio graco intcmo (spazi tra parole c intsrlincari)
ed esterno (mcirgini), e il gonamento delle maiuscole. ljlo trascende i suoi limiti, mole essere turto, si
gcna (ii onnipotenza. Szondi descrive la tendenza p+ come tendenza all’ina.zi0ne. Non c’é che l’I0,
ma un Io chc cscc da sé stcsso c si allarga no ad idcn1.icarsi con il mondo,
p+ é una tripla xeazionc di prcsa di coscienza, in cui il soggcttut
/. prende coscienza del suu desideriu (Wun.vchbewzi.\'tsein),

Z. prende coscienzn di sé slesso e ripnrm :1 sé la libido (llblda narcisism, narclxixmu secondario)
rnvesritanu acfallora nelle pulsioni parzialii

3. s1 cosrzzisce un cmbrfone di cosczenza del Super-I0 (Geisngc Zensur) nella mzsura in 0141' I’Alrr0,
du cui siforma 1'10, é alla slesso tempo censure e ogger/0 d 'am0rc (narcisista) t/Iélun).

La tcndcnza p+ c": cspressione del desidcrio (negate nella posizione p-) contenuto nclle pulsioni dcgli altri
vettori, della capacini di trasporrc in parola il contcnuto dclla vim fzumsmatica c la voglia di smbilirc
relazioni emozionali con il mondc esterno: contatto sul piano dcllc ides, comunicazionc vcrbalc, i1 tutto
con un pensiero sintetico, piii inruitivo che logico, propenso all’esaltazione, poco obiettivo nelle critiche,
creativo:

L‘oncnl21mcnlo P+ e nccessarlo penzhé un soggeo pnsszl pmdurrc cincstcsic, mduie classico di potenzlalité creative:
(Mélon, Sznndi L’! R0!‘S6‘huL'h).

L’amor proprio del soggetto p+ si cnnccntra spesso sull'ambiz1one cli prestigio intellettualc, di supre-
mazia attraverso le idee. E Feterno rivzile clis entra in competizione con chiunque ha successo, in qual-
siasi setters: dcsiderio d.i successo, di supremazia, d.i domi.n.i0, autoritarismo. La tendsnza p-l- si osserva
in quelli she esercitano la coscicnm dcl dcsidcrio nclla loro profcssionc: psicologi, inlcllelluali, in parti-
colare gli insegnanli (dcsiderio di propagazione delle idee, zutitudme a verbalizzare lc cmozioni, gusto
della spiegazione), alcuni artisti, in particolarc gli autori chc vcrbalizzano anchc i lore dcsidcri, cosa
chc, dice Freud, cm-idizicna Faccesso del mote pulsionale al conscio.
Grafologicamentez prevnlenza clel movimcnto sullaforma, mchnala, movimenmra. Ritmata. I~'ormni-
vazi elevate (Klages). Ampm 2 riguna, in parncolare nella zona superiors, nellc maiuscole e nella

lare nellep e nclle L Pmlungclta, sopraelevala. (Spay min!/1).
jirma. Pop/1alI11 (ritmaza, vn/ace). Formn rmpreclsa, mcricala alla velocmi. Duxtrogira in particu-
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p< PROIEZIONE. PARTECIPAZIONE AL PENSARE COMUNE

S. Dari descrive la reazione p- come bisogno di contatto con un ambiemc, movimento fusionalc da ri-
condurre a1 momenta in cui Narciso é pcrso nc1l’immaginc, 00mp1Cta.m6nt€ iori di sé. E la piii primiti-
va - e anche la pill frequcntc — dellc quattro rcazioni dcll’Io. Invece degli ideali pcrsonali (p+) il soggctto
pcrscguc gli idcali collcrtivi del suo gruppo, regressions de1l’Io individuals (Ideals dell’Io) verso u.n lo
grcgario, rinuncia a un modo personalc di pcnsarc e parlarc, si rimette agli altri, pensa che é l’altro che

sa (risposta classica al Rorschach). P» si induce con il rium 0 Fincapacitii di pensare in proprio, che é

sostituito nel discorso da enunciati quali “si dice she” 0 “um tale ha detto she“. Essendo cosi il soggetto
denite dall’:lltr0 piuttosto she autodenito (12+), si comprende che egli pcnsi chc qucslo altrc onnipo-
tents possa essere persecutcrc (cfr M. Klein) e chi: si parli di lui comm: di lui, in termini ncgativi.
Freud B, piii ancora, M. Klein mostrano che l’I0 primitive proiea su un oggetto €SlCmO i contcnuti psi~

chici inacucttabili, dal quale “fanno ritomo” in una dinamica persccutorc-perseguitato, fonte di violenza.
Qucsti contenuti sons percepiti come provcnicnli dall’estcruo (cfr. oggetto cattivo di M. Klein). E ad
esempio il caso di tultc lc crcdenze supcrstiziose. p- proietta soltamo tendenze condannate e Szondi non

dcnisce p- solo con qucsto approccio negative. La reazione p— é quella di una simbiosi, della comunio~
no con l’altro, Findiffcnziazione tra l‘I0 e Vesterno, partecipazione (tcrmiue ripreso clzi Lévy—Bn1hl e

Piaget). P- denota il desiderio di partecipare a.ll"onnipotenzzl proiettata sul mondo. Da qui il sentirnenlo

di esserc consegnato ad una onnipotenza esterna, la tendsnzn ad ciccusaze, a vivere i nostri desideri al
posro dell’:|.Itro, zmnullandoci come asoggeni di desideriu (connolazionc paranoidc). Ii riuto dcl dosi-
derio é seguito dalla sua proxezlone sull ’allro. da cui essoz rilorno.
(irq/blogicamenre.' e‘ da nature anzimlto che il veltare Sch é quello delle rappresenmzioni men/nli e

she, :1 quesm xilvla, fa menu presa nella scritmra dei vertori P (dove gli ajfztri pnssano par ll corpo),
C c S (contatto e inuenza can gli oggetri dell’ ambzente). La sua valulazione é dunque pin dlicilc.
Inclmnzione rigida can lunghi prolungamen. Scritrum strerra, tram capren, in parlicolare nelle p e

t. Tandenza al groviglio (mancnnza di chinrezza e dlsmnzn). Tensione forte, in genemle IV
(cadenzam) (debole campo d1 cascienza) Forme pI‘8CIS€, piurtasto in angolu 0 in arcate, chizlsen

Scrittura Iegcna, con unn certa rigiditzi del cullegamunra. Irregolarzld della zona medrcma con so-
pruelevclzioni. P00/I nmpiezza degli ocvhielli e dei ricci; zampe e asole soltlli e prolungale. Ma1usc0-
Ie alts e strette.
k0 p-: Trcmi mfanlili (I0 armies).

pd: Sentimento di abbandono

“To be or not to be" (Shakespeare, Hamlet).

Reazione passiva, femminile, di ambivalenm verso Yoggetto (vcdere il prole k0 pi), difcile da vlvere
perché Fambivalenzx riguarda Pessere del soggetto stesso. I1 suo signicalo varizl secondo lzl reazione k
che gli é associata.

p0 Appetiti vissuti

I desideri nun gonano la coscienza (p+) c non sono proiettati (p-) ma vissuti scnzi tcnsionc, sia ch: i
dcsidcri siano dcboli, sia chc essi siano scarican. La rcazionc p0 non pub csscre descrirm incl.ipendcnte—

mente da k, ma indica gié che nessuno dei due mzmcanismi p+ e p- é disponiblle. La tendenza p0 pub
csscrc:
1 visszzm nel sinlomo oggetlivo, campormmentale (/iarlo)
0 rupressa (k— p0, ki p0), can rischio di .vI'nt0m0—n'!0r-no di ciu‘ che é stare respinto (ipacondrm,

/bbie, sinlumi c0nvu1sivi,._.)

4 socializznm 0 umanizzata nella profesrione (k+ p0, Iii p0). '

iv

A
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1 16 PROFILI DEL VETTORE DELL’IO

Szoridi descrivc lungamentc i 16 proli nclla Diagnosnc expérimenml der pulsionr (pp 191-248). Li
designa, a volts, can le fonnulc qui di seguito, che oggi non si uszmo pin. La lettera A designa i proli
frequenti nell’infanzia, B quelli deiia pubené e de1l’ad0lescenza, C (piuttosto chc C pcr cvitare la con-
fusions can il Contatto), il prole de].l’adulLo medic, D, E 0 F proli adulti sempre piii cumplcssi cd

evoluti.

k- po 11 E2 k_p+A1 l kOp- l| A2 | k+p- M B1

9 I |<-P- I D I K+ P* ii EK7 k+ po I! Ek2
Ek3 M + B2D Ek4 Ki - A2 E 1 k0 p+ H Ep2 kOpi( )| ( C)" P
Ep3 i<+p:(A2D)i] Ep4 Lpt(B2Q)U F1 i¢ pi ll F2

kt p0

k0 p0

Si pub mlche rionrdarc la variants cli S. Dcri nclla descrizione delle tappc dellbntogenesi dell’Io, come

pure il cornmenio d.i Mélon:
1.

2.

.°\‘~'.‘~.\~

k0 p-A1 Indisrmzlone dell '10 e dell 'nlIro (puma di un armo)

/Hp—/{Z Onnipolenzn magim-azm'sr1'cn (pre-Edlpu)
k-L p-Ek-1 Fare 0/i mrbalenza (etd edzpica)

k- p- C Perioda di Iatenza
-. k- p0 B1 Irlizio dell 'ad0le.s'cenza

k - p+ B2 Adulercenza
“Ll snggcttu si scoprc iniziulrnente ne] suo simile 0 nella sun imrnngine ncllu §pL:L:Ci\1O, cié chc CDITi>p0n(l: 211 meccnn1-

smo dndcntiualiurie prniettivu (k0 1}), in seguilo egli introiena questa rmniagim: (1<+> per fi1.lC il CCHLXO del suo I0

ideals (k+ p-J, islanm .. dolmn di muiipulcnzu mugica Cosi si fonna ii narcisisrnc pnmurio nel senso slrcllo dcl

termme, con l’ir\vest1menzo privilcgiulo dellbggetlo-io prodollo ai mornento dell‘immagine spcuularc. some iiluslra
bcnail mite di Narciso..(q\iesza imrnzigine primurizi narcisisijcn dd al suggetw) Fillnsione di essere \l cenlro clcl monllo

C Foggcllu e>clusivo del desiderio deil‘alLm D mcgiio, ma Che rilomu @110 5!€sS0, Yoggetto V 11 pene - Che manta

ailluluo, queslu imnlgine subirii necessarinmente una z:onLrazion1: SOKUI ii doppio impullu zlella nvelijcne della diffe-
rcnzu dell: generazioni - “nun sei aucora da nessuna parcel" — e dzi scssi: “T1 rnmica qualcosa 0 hai in te qualcosa che

E11 allri non hnnnu U Lli cui pOLrr:SLi csscre pnvziw"

La reazione k- oppone, in scguito, la negazione c la rimozione delfaferrnazione 0 dcl1’intr0iezione (k+),

la seconda relazione non Succede alla prima, ma vi si sovmppone. Questo proccsso
“assolve la doppin mzionc di rimuovere il narcisismo priinano con 1‘a\1lo-critica - nascila dc-1 Super-In - pur snivando

quesic stesso uarcisismc con In negaziunc zlcllc ingiuiie falls al prinw Io ideale (k+ p, k+ p0) e il Lrasfcrimcnto duilu

libido riarcisista (primaria) sull’istm\7a (seccndzmu) dclflileale dcll'Io (p+) “ (Melon)

Nella descrizionc dci 16 proli, seguiamo da vicino IA Melon in Théorie et pmtique dz: Szondi.

k+ p0 L’l0 professiunnle, nperotropico, riproduttivo - Introiezinne - Narcisismu operative
(egocentrismo) - Voiontia di putenza - Autosuicienza nnrcisista Affermazione introiettiva
dei desideri

L’ introiezionc (vcdcrc k+) in giooo quando il soggetto subiscc Lina fruslrazione a causa dell’0bblig0 di

ririunciare a un oggerto, frustrazione chc cgli combane con avidini attrnverso Fintroiezione dell’oggctto

estemo per farne un oggetto intemo, cosa che gli pem-iette d.i ccntinuarc a possedcrlo

nelmrrlaginazionc e mantenere un scmimento di onniporenza. La libido d’oggetI0 fr trasformata in libi-
do narcisistica (k+)' i’l0 diventa oggetto cl‘amore, spesso con un investimcnto della pulsione nella pro-

fessions, in una sfera di interessi (da cui la denoininnzionc di lo profcssionzile), Casi, lo SC11iZ0f\'5l1iC0 si

Yard, ad esempio, medico per 0CCUp8.ISi di schiznfrcnici (si trovzino anclie molti grafologi k+ p0). I1

prole k+ p0 dimostra cib clic Winnicott chiama oggetto transizionaie, surrogate dcl scno, dcl primo
buon oggetto incorporate da.ll’lo, prime oggerto che possiedo e che allo stcsso tempo non e mic, primo

scgno mngibilc dei passaggio dall’cssere al1‘avere, prirna tappa indispensabile nella differenziazionc tra

Io (dentro) e altro (iori), mi renle e immaginario. Quesfoggeno trzmsizionale non 6: né mio né

dcllhitro, ma 6 alla base delle categorie dell’estren0 (not me) e cli percczione (Wnhrnemzmg). Se il salto

da p :1 k rium Pimmaginario (p0), opera il passaggio dall’immnginm'i0 (essere) al reaie (avers), non

per questo garantisce che il soggetto si libcri del mondo di onnipctenza e della soddisfazione n11ucina10-

ria: per Winnicott, l’arl:a dcgli oggei transizionali e quella dell’illusi0ne. I1 soggctto vuole tutto, incor-

porarc turto, in un mode magico, pfilT|21l'lO: cannibalico.
Iiillusionc pcrsislc. “crsalz“ vale per 11 senn (Melon)

Se qucsta Lappa non si pcrcorrc normaimente,
“l‘abila4innc dcl rnundu cstcnm, la sun ucuupazione(Stullimg/11>/mmr), ll gusto dellc cosc c lu cupzicilii di invcslirlc ver-

mnno memo", sarii 1:1 ncaduta ncllnunzigiiiurio pum chi: rcgna ni p, la regressions fusionale" (Melon)
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k+ sig-niczl spesso tcndenm alla logica, freddezza, razionalizzazione 0 almeno controllo delle emozioni
con poca empatia. k+ p0 investe i valori concreti (denaro, tccnica, lavoro). Quesm pmlo é menu fre-
quente nei lzlvoratori manuali che negli intellettuali (con h- s)

“che subllmano, nella professiuue, il law bisognn di esemltare sul mondo e sugli altri uu dominio pill lnagico clle reale:
professori, psicolvgi, psichiatri, psic:lnl11isLi, ideulngi, suciolcgi, (grnfulngi), ecc. pensaloxi genemlmellte preoecupzlli
dall’eicaeizl del lom opcmrc 3 dlffcrcnlzi <1’.-l loso C dcgli mam (che sonc pm Spessu l-:0 11+) “(Mé10n).

Qucsta reazione contraddistingue le fasi in eui Finvestimento delle cose é important: (verso 4-6 zmni etél

prescolastica e al momenta della scelta della professions). E cib clge Szondi chiamzi Io operotropico, la
forma operotropica delfamorc di sé: la professiorle offre al soggetto situazioni she gli pem-lettono di
sczlricare (p0) i suoi bisogni pulsionali conformemcntc al principio di piacere (k+). 11 falto di potere vi-
Vere i suoi in-lpulsi nclla professionc costinliscc una protezione contro la frustrazione
Clinicamente si pub trovare il prole k+! p0 in tutti i tipi di affczione narcisista, in particulate nei
I perversi (fericisti, esibizionisti, sado-masauhisri, ecv.) 1' cui at mirarlo alla negazione della cu-

srrazione. I1 perverse usu procedimenri magicl: muali 2 feticci, Mélzm solfalinea I hnalogia rra
quesxi e l bggetm rrnnsizmnale: la pnrte vale per 11 mtlo e permelle dl cormolarsi della perdlta
del limo 0 almerlo di crverne I ‘illusions.

n malmconici e depressi nnrcisls (depresslurle al pnmo xradio del lzltla: intraiezmne dell bggeno
perdlllo).

I xchizofrenici aulirrici, in parlicolare can praliche mzlgiche.
o ossessivi quando alla ne a'1 zma psicoterapia 0 di un processo evohltivo spontaneo possum:

nuovnmenle vivere lzl loro zmallrzi in modo pusinvu.

k0 p+ L‘l0 inativu. lo possedutu. Inazione tntale, ambizione ad essere mm (Allcssein)

L’Io. tutto nella sola reazione p+, si schiude nclla inazionc, aspira a fondersi con l'ambiente, a realiz-
zzlre tutti i desideri in un elin-la che evoca Fonnipolenzzl dci gcnjtori primitivi. Diventa in un certo qual
mode la propria madre (fantasma d’autogeneraziune). La reaziouc k0 (lo ch: si cola; asscnza della. cen-
sura k-, dcl principio di rzmltiz), pennette all’Idezll:: dell’lo (p+) di gonarsi del suo desiderio di esscrc
tutto, e non inccntra alcun limits al suo enrusiasnm, allc sue idcc, ai suoi desidcri vissuli in modo inten-
so, cosa che concluce zl volte a una sensnzione di mzlllcanza ad essere,

“L’inzlLiol'le E: fnzqllcnte in mm i maniacl ossessionati dalla niancanm di essere: poeli, losn, artisti, scienziati, reh-
giusi " (Melon).
“Fm gli intellettuali sono sopratullto gli senltcri favorevclli a rifonne sociah, i medici she hunnu anlbizioni simjli c gli
psieologi, che danno quests prole coll la pi\'1 grzulde 'eque1lza Qucsli uumilli vivom: in urla fcbbrc pcrpellm ch: fa
Splelldere i loro oclzlli. Si conslmmllo lclicmlmelltc. nclla lclm pcr il Lriollfo dell: lom idee 2 per l'l\l\ienlzlmcnlu
dcllc illce wppllsre" (Sznndi, Dialogue Cxpéritnenlzlle des pulsions, 121 am, p 212).

Dal punto di vista clinics questo prclo é taro in patologia. Si trova nei paranoici inativi (erotomani,
deliranti mistici, megalomani, posscduti, rifonnatori fanatici AA>)) i passionali, bisessuali (esscre mrru) e

omosessuall latcnti 0 manifesti E piil frequents nci periudi di tlansizionc: pubertél, climatcrio
(andropausa, HIBHOPHDSQ) quartz decade dclla vita (ctil dclla gclosia) Accentuazione k0 p+!!: Schizo-
frcnia paranoide (inativa). Nella sua identicazione, il soggettcl niscc pcr prcndcrsi per un personag-
gio. Delirio di grzmdezza.

k- p0 Io nevrotico 0 compulsivu - (Rimozione, negazione di sé e clei desideri, a vantaggio della
realtil)

L’Io é incapacc di idcuticazione attiva, inlroiettivzl (k+) 0 proiettiva (p-) e d.i inazione (Icleale dell’Io).
ll 111CCCZ'\I1iSlTlO prcvalente, da intenderc in Sense ampio, é la ncgazionc k-, chc include la rimozione, la
svalorizzazionz: difcnsiva dell’0gget1o di desiderio originariamente investito (I'uvu é lroppo verde),
l’i.nibizione dell’espressi0nc dei dcsidcri pmibiti dal Super-I0, a partirc dall'Edip0, e-tolti dal campo d.i

coscienza (p0), 0 in cnso di accentuazione, il nihilismo e, in modo pill generals, la difcoltél ad arlicolare
una domanda ccnformc a.i desidclio. Per il k- p0, il soddisfacimento é possibile solo con
l’intcm1cdiazione di formazioni di compromesso dove il dcsiderio <3 mascl-lerato e assume la forma d.i un
sintomo: acting out, conversions, contm-irlvestimento (compensazione), in particolarc i.n attivit intellet-
tuali (avidité d.i apprendere), ma zlnche in Iavori ripetitivi e monotoni. L"affettivité £2 inibita dal timorc
dcl mondo cslcrno.
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La svalorizznzione del mondo eslcrno (critica) concede un sollievo all'lo (autogunrigione) mo si rivolta
anche contro l’lo Gilli é raramente creativol

Svalorizmzionc dell’lo Rovesciamenro, inversmne Svalorizzaziono dcl mondo

Disimma - inazione Relraaziane Critiea

Massimo di oqucnza tra 9 e 12 a_nn.i. Prolo raro nella vecchiaia.
Clinicamente questo pmlo é pin frequente in:

c nevrosi isteriche e ossessive;

¢ .Y(}hiZ0_‘€HiCI cararunici (spesso malto negmivixn);
1 manmci, nei quali l’iperal7ivitci 2 l '2uf0ria nascondono un ziesideriu dz distruzione;

1 suwidl e alcaolzstz (k- ,/),

¢ soggem che sorono dz problemi sessua/I con zdee d1 svalorizzazmne.
Accentuazione k-! pl]: svalozizzazione (lei valori lcgati alla vita (tlwnatomania), aj dcsidcri, a oio clue

attiva, agli oggetti erolici, ivi comprcso il proprio corpo o il corpo dcll’altro come fonte di turbamento

erolico ed attivaiore pulsionalc. N01 test, si osserverér so lc funzioni rcspinte (k+ pi), qui dette femminili
e oh: aprono la porta a] desiderio, si trovano 0 no in pzirte sullo sfondo,

k0 p- Io paranoide. lo arcaico, adualico, proiettivo-partecipe. I0 anonimo. Io del gruppo.

E il pill primitivo dci l6 proli dell’lo, limitnto a.l solo meccanismo p-. Esprimc Fincosoionza dei desi-

dcri chc sono proiettati e la necessitzi di strerla oomunionc fusionalc con Foggetto, movimcnlo arcaico di

partecipazione totale all'a1tro, alla madrc, alla natura: all"univcrso, al grande tutto (meccanismo di

iclenticclzione proicltiva e idaalizzazionc dcll’eilLro, idealizzazione clic oscilla facilmente in disprezzo,
conic xisaputo). Questo prolo 6: incsisteme negli intelletmali.

“Ll soggclto pmicllu i suol desideri e la sua poten7a su queslo Allro da cui Z-lll.L.'n1lu Lullo L’i1Spi.ro.Zionc aduuhsla rinviu
21] nzucisismo primzirio, :11 “szmlimeiito oceonico" 0 a quello 522110 pamcolarc chc Balinl chumiu “mnnrc primzirio“
(primary lovc)” (J. Mélon).

Gli ziffetti clie non possono csscrc verbalizzati (rcsi prccoscienti e coscienti), sono imrnediatamente con-

vernti in zizioni, scnza presa cli posizionc 0 sbarrzimcnto (k0), ma
“ll parlccipali\'(i—proietti\'o non produce nulla, egli Si rimerle complemmeme all‘.-’\lLro pct mm» 010 ch: riguord-"1 la cum

delle sue tensioni pulsionnli Non vi é pmticnmenlc allivilii psicliiccl, il contenenle é necessariamente l‘altm, o l’AlLru
N01 Yiibblélxllb cluamalo l-di-gruppo, Io-anonimo, ohc m nidmnciilo SU un grand: Am 0 gh nllri da cui riceve la

L.lClCI‘l\1L\'|Z1Zl(7I\B dei suoi desideri. Du solo e per se slesso, non ha csislcivzi, e non vuolc avcrnc. Evocmido Yorda primi-
uvu, Freud dice Cl\C l':|lLivilzI\ zli Izippresenmzionc C inversarnenle proporzionalc alla polcna; den legznni zxffcllivi chi: Ic-

gano Lra loro 1 mcmhri iii un gruppo Si conslata d’altI pane cornunemenle Che la lendenzz liisionalc his par corolla-

nc q\lZlS\ obbligato Fangoscia <11 dlsilzwnc, di porsccwione D Lll imn.ici:iLLu'i\cn!0" (Melon, Szanzli L'fROILvL‘/1:10;!)

Melanie Klein scrive clie il clesiderio impossibilo do csauclire é disloealo per proiezione (p-) come

iiifnccuszi contro chi abbandonzi i1 soggetto alla sua sortc: Foggetto do cui attende tutto si trasforma in

persecutore. Qui, pcr prirna cosa, non E: l’azione. come scrive Goethe: all’i.nizio, c’<‘: piuttosto
Fimpolenza, la psrsocuzione, l’impulso di morte e il suo correlato, Faspirazione narcisism primaria.
Questa proiezione rinvia a tendenze regressive c poggiomtivc: Szondi stigniatizza la tendenza delle so-

oierh :1 soprzivalutare liidealc tfautonomia (p+), a toglicre, non appena possibile, il barnbino da.l paladi-
so della dipendenza per conclurlo ad accctlarsi in mode indiviclualista. Mentre Freud vcde Yorigine del

ildalersere nella civililliz in unzi rimozione eccessiva della sessualilil, Szoncli lo vede piuttosto nel di-
sprczzo dclla partccipazione (p-) Melon ritiene che lo duc tcnclenze, lungi dall’cscluclcrsi, possano spoi-

leggiarsi.
“Lo scliizorenico .. (chc prova piii bisogno di) rilorno allu smlo nurcisislicn primorio - non S! inconua con maggioru

eqnenza nelle nostre culture pintloslo ch: nelll: socielzi pnmilivc O Lradizionali, mo vi Si inlcgra niolto pegg1o_ nella
misum in cui incama, agli occhi dell'individu.alismo ra/Jonalism, il male ossolulo. All’opposto del pnmilivo chc parte-

cipu clcl grands Tutto - attmverso il clan, ll totem, il maria - il civilizzalo non parlocipu pi\‘.\ a nulla dol tulle" (J. Me-
ion).

Alouui stucli m0stra.n0 che qucsto prolo si incontra nel 42% delle popolazioni aicane Lradizionali

contro ii 14% in Navarm (Yarritu) c l’8% in Ungheria (Szoncli). La pereentunle salc con la vccehiaia,

Favvicinzirsi della mortc clic riattiva ll bisogno fusionole e correlativzuncntc la proiczione paranoide. ln
patologia qucsto prolo si incontra - dice Melon - negli schizofrcnici paranoicli (eFfetti rinforzati do un

evenmale B0 hy-: timore di essere penetrato) con clclirio di persceuzionc, ncgli epilcltici paranoides e

nelle newosi pregenitali in cui si esprimc il bisogno d.i rcsiziuran: l’unionc dualc (n1+!) con l’immagine
matcrna, in uno stile saclomasochislzi (nevrosi di accettazione).
Scrirmre. vedcre svrilmre 12.
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k+ p+ L’ Io in periculo. lo posseduto. lo narcisista. Narcisismo tutale (essere tutto s avers tutto)
(Alles-Sein und Alles-haben) Narcisismo primario (k+) e sesondario (p+). Introiezione
dell‘inazi0ne

Qussii soggstti, chiamati a volts affsnnativi per opposizione ai k- p- nsgativi, non negano s non proiet-
tano i loro dssideri ma li ascettzmo e li rsndono pi facilmcnts coscienti (allargamcnto dsll’Io p+), ac-
cenruando cosi la sfsra dcl fantasticare e dslla rcalté psiohica rispetto alla realtb estcma che non é tut-
tavia disinvestita.

~' Se Vinvestimento ipcrnarcisista k+ p+ si accompagna a dssessualizzazione (h-s- 0 s0 e d» m-) il
prolo tends alla sublimazione, al scrvizio di un ideale unmnitario; e il caso d.i molti intellsttuali,
artisti, Soggetti che idealizzzno le loro pulsioni e traducono il loro ideals in parola (p+) s atto (l<+).

~ Altrimsmi, occorre temere una tendsnm al narcisismo rnorboso (pen/ersione, psicopaija, psicosi).
Szondi ha sffsttivamcnte trovato nel test una forts corrclazione tn k+ p+ e h- s.
11 61% deil-1+ p+ e h-; il 3,5% dei k- p- e h-
il 75% dei k+ p+ s s-; l’lI% dei k- p- é s-
L’Io l<+ p+ é l’Io dsl poeta; Lacan accosta sublimazionc (creazionc) e psicosi e questa afnitzi dci crea-
tori con la psiensi e confemrata dalla loro scslta positiva dellc folograe k e soprattutto p. Crearc e pen-
sare (noein) in margins (para), ricorda Mélon. Il soggetto vivc due moti pulsionnli simultanei, chs si
spargono nel mondo e si producono come oggctto (essere tutto: p+), pur volendo introiettare il mondo
(avers tutto: k+), n come ha scrino Hegel:

“sopprimere l’ull::rilz~J\ dsgli oggelti per porli come uguzxli a so stess1"(l'Iegcl, Propcdeutlcu lusnca, De1mc'I_ 1963, p
77).

E tutlo cio, ricordiamolo, in assenza dci freni k- s p-. La passions a voltc dslirante, la fusions smoziona-
ls con il mondo, il desidsrio di comunicare vsrbalmente (p+), possono unirsi ad sicienzn frsclda c ma-
terialism, presa di distanza (torre d’avorio), sotto fomm di conccttualizzazione, di intelletrualizzazions
dci dssicleri (k+) al ssrvizio dslla realizzazions dsll’idenlel k+ p+ sono forti pcrsonalitzi, attive, originali,
poco portate allc concessioni, ambiziosc, che non rinuneiano fncilmcntc a qualcosa dei loro grandi pro-
gelri, non si sotiomcttono alle noime comuni (non vi E: k-). I loro ztffetti (p+) c il loro prmsiero (k+)s0n0
in conitto.
Questo prolo si ritrova sovente al rnornento della crisi di originnlitér giovanile, tra 20 c 30 anni.
In patologia, lo si incontra:
v negli schizofrenicf paranoidi (sopmt/urlo I gmvcmi, i megalnmani 0, ul canlrzzrw, calora che si

senrano impotentx, svzlota della loru sastanza). Szondi parla di quelli che xi credono profcti.
mmi, rcelri da Dio.

v negl! psicaparici gmltati
v negh ermafruditi perversi
I neipuranoici queruli
I nei psicomrenici she provano una scnsnzione :11 rmpo/enza dinzmzi alle esigenze del Zora Ideale

dell ’Io.

k- p- Io educate (discipiinato, adattato) (Drill-Ich) Negaziune dslla prniezione In capaes di rela-
zionarsi. Prolo dell’uomo della strada

Al contrano dsl prolo precedents, quests I0 dcIl'educazione e in Europa, di gran lunga il piir frequents
dsi 16 proli dell‘Io (1/4,1/3 della popolazione, secondo gli stulii, dieci volte piii frequents del k+ p+)_ Il
soggctto e rezittivo (pin Che attivo corne k+ p+), si adatm, rinuncia nel campo dell’esscrc e dcIl’avere,
non pub né vuols valorizzare nulla (auto- s altrui svalorizzazions). Melon dice she é l‘uomo del risenri-
msnto, dcllo svilimento di tutti i valori. E un prole ram fra gli intellettuali e gli artisti. La sua vita E:

povura di fantasia: si smcca dal suo desiderio, vale a dire dal suo Inconscio. E il prole dsll’u0mo dslla
strada (Alltagsmenscll), spesso associate a l1+ s+ (spirito concrete, lavoratori manuali). Egli si victz
una propria visionc (k-), rinuncia ad esprimcrsi come I0 con la pnrola (non p+), nega i suoi desideri (k-)
0 li proietta (p-) fuori dalla coscienzl per conformarsi al principio di reztlté (k-), alle ssigenze dsl grup-
po, agli usi (estrovcrsione per Jung). E realistico, cquilibrato, misurato, che non ha “nients da dire”
(Melon).

“E Flndividuo adntlato, "come lulti", mediocre, senzii €ll.\SiSH\O s Sena: illusmne, bene educate (Drill-Ic/1), buon la-
voraturc, pilaslm t1sll’ordme stabilito Uinvcstimcnlo dCli21 relttl matenale nclla SUZI dimensions meccauica - il pan-mm nprzlvn 7 diventa difssa privilegialzr rcaltn eslcnm comm reullii mte'm;\" (Melon)
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Inizialmcntc é l’altro chc e percepito come dcsiderantc, invcstito della onriipotenza dcl pens immaginario
(p-) mentre il soggetto si Lira indietro, rinimcia (k-) a cid chc l’alIro desidcrzi. Ma qucsto “Nulla vale la
pena ./1'1 essere desiderara” (k-) é in seguito prcietmlo sull’a1tro chs e ormai anclu: lui senm valore (p-)
e inolfensivo. La coppia k+ p+/k- p- ricorda quello del padrone o dello schiavo di Hcgcl (ripreso da
Nietzsche, quindi cla Lacan nei suoi Seminari XVII e XXI). Il padrone vuole avere tutto (k+) e vuole
soprattutto essere, farsi ricouoscere come padronc (p+) clallo schiavo che, per non perdere la vita, ri-
nuncia ad avere (k-) c ad essere (p-), e trova un benccio seoondnrio ncl disprezmrc il desiderio del pa-
drone (k-) e ncganclogli ogni valore (proiezionc: :': lui che non e niente). Lo scliiavo ncga in seguito di
aver valorizzato l’z1ltro come colui che ha il pens, nega di aver dosiderato di esserc riconosciuto da lui
(negazione della proiezione), prima di trasforrnare la sua negazione in valore (uegazione della n<:gazi0-
no .

)“Egli noii invesh: pii'\ l‘altr0 davanti al quale ha trenmw, ma il prodotto della sun rinuncia, Vllli a dire ll sun lavoro di
scl\iavn. E nalu l‘hc\m0 faber, e con lui l’idc21le gregurio. Uguaglianm, l‘raterniLi\, ma la libcrlzi 6: tirnlzi" (Melon).

Nictzsche insorge contro Vapologia dello sclliavo Cl2\ parts cli un Hegel che valcrizza la rinuncia, la sot-
tomissione, l’adaLt:u-nento (k~ p-). Raocomanda, al contrario, l’alTermazionc (Bejahung), k+ (p+), il do-
siderio dclla vita, in altre parole la volontzi di potenza: cssere turto e avere tutto, essere il pane e averlo
(k+p+). Qucsm pensiero nietzschiano impregnzi Fopera cli numerosi loso tedeschi, come Klages, ma
anehe quella cli Freud. ll prole k- p- e quello del pcriodo d.i latenza (preaclolescenzi), dopo la fase odi-
pica. E piii raro 1101 bambino, dove puo SegI1.\'€ una ncvrolizzazionc lrOpp0 precoce e di bassa lega poi-
ché 5 sofocato ogni naroisismo (k+ p+)_ In caso d.i acccntuazione: tendcnza all:1 clistmzionc e alla dis-
simulazione.
Raro in patologia, lo si pub trovare nellc forme esistenziali carattcrizzatc dnlla distruzione e da unzx ca-
FCHZEL di olaborazione psichica: malattie psicosorrlatiche, psicopatic (in particolarc violenti, criminali,
dclmqucnti o asoeiali), nevrosi da angoscia, deprcssionc 0 E3.\'lCl1S maniaci chc assurnono um posizione
distruttiva contra il loro umbierite (klp-) i catntonici agitati (k-ll p-/p0) i suioidi, i caratteri paranoici e/0
n'gidi.

ki p0 L’Io nssessivo-compulsive (costrizione). Io mnschile, virilc. I0 she prende le sue distanze.
Intronegazione (introiezinne e negazione).

ln qucsto prolo, tipico dellbssessivo “forte”, il soggerlo clisinveste Fimmaginario (p0) a vantaggio
della realtii (k), di cio chc E; concreto, visibile, logico, oggcttivo, ma afferma (k+) e ncga (k-) allo stesso
ICn1p0, i suoi desidcri (annullamcnto rerroattivo, formazionc reattiva), csita (ambivalenza) Ira approva-
zione dci moti pulsionali e invcstimento clcgli oggetti che essi prcndono d_i mim (k+), e negazione, ripul-
sa, clisprezzo (k-), Il dubbio riguarda il dctto, cio chc Iakobson e Laczm chiamano Verzunciato (il come»
nuto), non Patio dclllenunoiare, clel dire.

“Ricerca mile m Lu! Dggcllo she gli sfugge cosL>.nterncnLc, il pensitro ossessivo e costreno 2| fun: ricliicste cm sonu rc-
golannmlz: !|p0.L!1'bl'll' an sodrlise. Ifciiigynzi cm vcgliono nsolvere non dew csscn": risollo. la queslmne osscssiva
Clvc In scstihlisce non pu esscra min cm il mister!) persiste 11 puzicnlc e il lcrrcno di contlino permnente dun:
due pam, delle quali uma vuole ccrcarc di sapere memtre l’lLr4 aspirn a conscrvare Hgnoranzl" (Karl Abmhzim, Operc
ccmplele, T 2, Puyot, p. 40)

E UHEI oombinazione clell’Io professionalc che invcste il suo narcisismo nolla sua professione (k+ p0) e
dell'I0 sottomesso al principio d.i reziltb (k-) she non e "rcspint0” dal “serio, il dubbio, la pazicnza e il
lavoro del negative" (Hegel) “ma che al contrario, a voltc, come Sisifo, se ne oompiace" (Mélon),
Uossessivo si tiene a diszanza della attualizzazione concreta c immediam dei suoi desideri (p0), chc egli
soddisfa con v.u-fattivitii di sostituzione 0 con la formazione reattiva (k~). Cosi, all esempio, il desiderio
di vendetta, riutato da1l’Io, ne fa un giudice equo c rigoroso (Melon). Si truva in lui la tendenza a
prcridere le distanzc rispetto alla vita a°ettiva, in parcolaxe di coppia. Questo prolo S1 incontra tra la
fase cdipica e Fadolescenza, periodi segnziti dalla separazionc dzilla famiglia e dalla ricerca di indipen-
denza (kt). Noll’adu1t0, e frequente ncgli psicologi e negli insegnzmti.
Cluiicarnentc lo si incontra:
I negli omessivi (con alrre reazionl ambivalenti, in parlwolare e: e sh);
0 nell ’0rn0se.rsu:zllrd-mmmile (sopratlulru can h- s+),'
I net fobicx (isteria da £7ng0sC1z1),'

I neg]: ipocondrlacl;
I neglipsicopalicl in preda a vssessioni 0 compulsloni,"
I neglz psicopaficl delinquenzialz (in prig/one, essi dunno piuzmsln Ia reaziune k0).
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k0 pi L’lo abbandonato, spersnnalizzato. L’l0 femminile

“La persona she maiiifasm pi si scnlc abbandonaw Cl-1ll’0ggert0 dcl sue amore’ (S Deri).
“L’Io che subisce la scparaziune (Qt), vale :1 dire il partner passive, cade in uno slaw pielese Si allacca c Si nvviuglliu

al partner she cerca di staccarsi E uno state she non pub soppormre Lc aspirrzioni inadve e proiettive sono tame

potenti che l‘le é incapace di qualsiasi resistanza“ (k = zero) (Szundi).

Qui, il dubbio (1) non riguarda pi\'1 Fenunciato, il dette, il contenuto, comc in kx, ma in mode molto piii
grave il dirc, Fcnunciaziene, cioé il seggetto stesso. In quests lo debelc il soggetto vive un dilemma chc

riguarda il sue clesiderio di .1SiO\'lB con llarnbicnte: dcsidcrie di esscrc sé (p+), restare fusionalmente
nell’a1tro e ternarvi (p-) scnza peter prendere posizionc (k0). Treva spesso un cempromesse, tipico
dcgli emescssuali c clclle donne fallichc, chc si identicano col pene matemo (da cui llespressionc I0
femminile), eié consenle di non scntirsi castrate senzr uscire dalla sua relaziene JSlOI18lC. Ma deve al-
lora limimrsi al dcsidcrio di csscre desiderato dall’a.ltro ldealizzato e superinvestite, al qualc si sacrica
in quanto soggcno che desidera. L’altro e l‘Ia sono cosl votati a valorizzzu'sil’1ml’altm, ad aderarsi re-

ciprocamcntc (preiczierie inativa.) (Mélon). Cosi preoccupato di esscre, il seggco disinvcste i1 dcside-

rie di avers (k0), da cui
“Fidealismo, l‘in’ealism0, l’i.nLr0ve'rSi0ne, il gusto della cicrogcncilzl, l’i.rmnersinne nelln Tnmlilix, l'indilTcrc|uu
all’a\\\qrl\€r, elm si oyyoiigoixo yunto par pumo alle qmlim dell’I0 ossessivo, detto virile, kt P0. in cui prcvalgenu ii
mulcrialisme, il realisme, Fesvxoversione, il gusto dclla gcrarcl\ia, del tcrritcriu, ccc.” (Mélen).

Qucste prole é fortemcntc ansiogenot timore di essere abbandonato, di perdere la relazienc fusienale

(p-) in case di scparaziene dall’altro per aerrnarsi, come seggctto desiderantc, nclla rivalitd edipica

(p+). Esso é pie frequents al momcnto dclllmtraxa nella pubertix (9-12 anni), nella senescenza (40-50
am-ii), e dope una rettura (matrimonio, amicizizg lavore ...) in quello dei due parmer clis é lasciaie
dall’altr0 e si aggrappa ZL un oggctto :11 quale rimprovera (p-) di lasciarlo.
Cliniczuncntr: lo si incontra,
I negli omosessuali pasxivi (h+ s, 2+/O hy-, d+ M l );
I glz "he’b0I'des” imp1![SiVi (hy-.~', k/pl);
0 nel prepsicoricl, schizoenici iniziali {cln/aggro dzuganale in S, P, C);
I isterici (pixl dl rndo);
~ 1' sziicidi.

, l

k+ p- I0 musone, testardo, indisciplinato, autistico, magico (k+) animista (p). Inlreiezinne dellu
proiezione.

Lc due divisioni diagonali eppongone gli eslesioli, “autistici indisciplinati” (k+ p-) agli episremali,
“Lnibiti” (k - p+), cioé colero chc “scaricano" e “agiscono" ls lero tenclenzs pulsionali, a quelli che “Li

prendeno in corisidcrazionc” c “Ii pensa.no”. Questi preli comprendono ls dicetemie scguentiz co-
se/parelc, madre/padre, atto/pensiere, sensazione/sense, scarica/ritvnuta, psicopatia/pscenevrosi,
Sé/Super-lo, nature/cultura, fIlI2lSI‘l'll dcl clesiderio (rcgrcssieuc-scduzione) immagini ansiogenc (sccnzi

primiriva-mstrazione) ecc. (J. Mélon, Analisl del dexlino. psicunalisi e psichiarrizi).
ll prole k+ p- é il menu rare dei proli a rcazionc k+ (dal 5 al 6% della popelazionc media). Unisce le

due reazicni piil primitive dell’lo. Il soggerlo k+ p- si idcntica con un personaggio (Persona k+) sul

qualc ha preicrtato i suei desideri (p~), plasmato secondo questi desideri e che egli introietta complem-
mentc in mode narcisistico (k+), senm preeceuparsi della rsalt (non k-), come un eggetto magico, 0n-
nipotente, riprodefre inclenitzunente in mode allucinatoriot eggctto-scno (primate dell’ogget1e parziale)
0 potenza inizialmente proiettata. ncl.l’A1tre (p-), potenza primitiva (maclrc armica: lllica, prima
delllinstaurcirsi della legge paterna). La mancanm della barriera della rimozienc (non k~) manticnc l‘lo
nel proccssc primario, con la sua assenm di disciplina, Fcsprcssionc di impulsi contradittori “ch: segna

la discordanza, sintome psicuiico per cccellcnza” (J . Mélon), la disinibizione (il prole‘ della inibizione é

ll clivaggio diagenale opposto k- p+), il non conformismo.
“L'uuli>me eorrispundc ulhappropnazinne dz pane dell‘lo, in mode reale e non fantzwmatico (nevmticn),
dclllcnnipolenza pi-imam. 11 soggclle agisce realuiente i suoi fm\K€1Sln1 arcaici 0, in egni case, vi aspira. Rjura di sor-

lnmcllcm ul pnncipru di mma c di rinuucizirc ullu sedclisuiom: u1lueinuLoriu”(J. Melon).

Sene seggctti chiusi, peso integrati nella sociatéi, spesso fanatici, timicli e segnateri dictro la lero ma-
schcra clura, si difenclono con la proiezionu 0 Fnlcllctrualizmzione. Quests prole si incontra
ncll’infanzia, ncll’<:i:‘1 dCllEl, crisi cli oppesizionc (3-4 a_nni)_ a velu: anchc ncl pcriedo di latcnm (5-8 an-
ni) Costituisce una difese (k+) centre lc forzc educative che erganizzano il principle di realrzi (k-) e co-
stringono a rinunciare alla ennipetenm della fuse infantile autistica. Al Rorschach, questi seggetti damn

yr
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rispostc estremzunentc eddc e senza contcnuto umano (Mélon, Sznndl at Rorschach). Clinicamentc é
un prole schizofrenico, pamnoico (quelli chc si credono un personaggio farnoso), malinconico 0 per-verso sclijzoidc. L’nltemm1zn rapida k- p+ / k+ p- é frcqucntc nelln schizofrcriia nascsnte.

k - p+ L’Io inibito (Hemmung), nevroticu.
Qucslc prole é caraerizzalo da una difcsa rcaiislica (k~) contro Vinazione dei dcsideri (p+), é un di-
sinvcstimento difensivo deIl’oggetto, anclic una l0tL'1 comm l‘0ggctt_0 (k-), e lo spostzunemo della libidooggcmlalc sulla libido naxcisista (immagine grandiosa di sé: p+). Sotto Vcfetto del principio di realm,
I’l0-chc-prendc-posizione (k-) nsga un desiderio di csssre di cui tuttavia, allo stesso tempo, si gona e
che non pub duuque chc manifcslarsi alla coscienza (p+), dcsiderio “di un surplus di rapprescntazione,
comprensionc e comunicazione p+" (Mélon), cosa che comporta tensions penosa. scnsazione impotenza,
Lnsoddisfazione c svaloxizzazione (chiamato da Adler sentinicnto di inferioritii), che aniva spesso a un
contro-investimento (compcnsazione di Adler), c a tendenze epistemoli

“I1 lcnnine inibizionc 1": panicolannente adeguatu u qlmlicare Io state di un Io chc s1 sente mcapucc dx rcahyzure, 0 siriuta di reahzzmc, sctm la pressmne di fom: inkrrnc, alcune ambiziom o alcuxu desiden ch: lutmviu pmva fo11en\en-ts” (M. Legmnd).
Se il principio di rcaltii che frena (k-) é pill potente del dcsidcrio che preme (p+), l’Io si limita, injbisce ibisogni dell’Es, vivc i desideri in modo fantasmatico c non nclfazione. Qucsto prclo si incontra
iicllhdolesceilm, quaudo i1 soggetto dove injbire il suo dcsiderio. Al Rorschach quesLi soggctti dzmno
una sovraproduzionc d1 contcnuti uinani c di risposte segnate dall’entnsiasmo, un mjsto di csahazione cdispsrazione (Mélon, Szondi e Rorschach),
Cliniczunentc Io si trova in nuts ls forme cli nevrosi ansiosar
I wprarrutlo isteria di conversione (2% hy+) (l'1:Icnco pm) respmgere brzualrnenle Ia costriziani

white anteriormen/e, e/0 presenmrefenumenl dz‘ doppm persunalz/xi)
I ipncumlrza (2?/0 hy-),'
I nevras: osscssiva (k-/7:11;; ‘,<17+, Bi, xi),
v mrbe sesxun/1, impolenza, freddezza ;
I ps|c0n'c1';

I (pill di rada) schizoenicz Ct71l()niL‘l (k— !).

k - pi L’lo nlienato (negazione della proiczione s della inazionc, dulla femminilitii e dclfabbandono)
Io gelnso che si lortura, che si rivolta contro se stesso (state d.i gelosia transitoria quzmdo il sog-
gerto trova difcolté a rompers un"unionc pcr comrarne un’z1ltra)
I0 in fase di spersonalizznzione, nun realizzazione,

Qucsto é il prole pill frcquente fm quelii Lritendcuziali (at 7% dalla popolazione), I] soggctlo E: incerto
sulla sua identilil at). E un prolo di ahenazione, do-realizzazionc e spcrsonalizzazione (mzmca k+). I1
soggetlo si libcra dal desiderio, nega 0 riuia d.i acccttarc (k-) il suo stano d’abba.ndono 0 di fcmminilitén(pt), iiubiscc (k-) un desiderio proictmto (p-). Cib che gli manca é la capacnzi di dirc si, di £\ffBl'1El.\'Sl
(k+), coszi che va gcncralmente 2| cercarc nel1’al1r0. Si sente abbandonato (pi) e considers. i suoi desideri
(p+) ix-realizzabili a causa dclla nscessini di adattarsi (k-). Cib lo conducc a rivolgere la sna aggressivitii
contra so stesso e, :1 vcltc, a dcsidcri di vendctm. ll suo I0 gli diventa cstranco (Entfremdzmg)_ Fugge il
desidcrio e i suoi oggcrti, si ritira nclla sua torre rfavorio, si rinchiude, si isola. Fnggendo il mondo
cstemo, si stacca, allo stesso tempo, dai suoi ogget mtcmi, cosa che compromettc Ia sua persona-
lizzzions.

“Si [JUSSDUD vedcie spesso quest) sognamri apauci Chc cscvno brulalmsute Liillic lam rm di spersonulizmzione perdursl frenellcainentc 3 unbucupazlcne,U111:xVc[0,u1\pr0g€0 .. Non sono, com: Si crede, an maniuci-deprcssivi, ma(lei /7111/-p(:rSO/Iullzzfl Sohzmlo trzmsiiorimnerllc fanno nm‘uno CD1 pmpnu carpi), riutanu l'a§s\1n'4i0ne del 111010, lamusclicrn (Persona) Che <15 loru una consistenza ma Q11“ SICSSU £1:mp0 11 demscc, vale a mm assegna Iom an nmmcib chc cssi, giustamcnlc, riulunu"i [Mé1on).
Il soggvno nega il suo clcsiderio fusionalc (pi) c spersonalizzanu Uintroiezione dclla rcaltfi (k+) gli
manca. Si allontana dalla rcallix, si xivolge contm so stesso, cosa the pub anche condurrc a fonne dinutoniutilazione, anche minimc (mungiarsi lc pcllicinc dclle unghie, piacen: d.i stnccarsi Ic crostc da unafcrita, onicofagia ...). Questo prolo é pill frequcntc nci pciiodi di Iransizionc: pubertal, mcnopausa, an-
dropausa old dclla gelosiai

7
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Clinicamente 10 si incoritra
I nell Ysteria dz‘ canversiane;
I nell '1pac0r1drI'a;

I nei grandi ansiosi;
I net‘ suicidi (rovesciamenro contra di sé)

I neg]: alcaolisli e nei tusslcodipenden;
I nella gelosia marbosa (1;-);

I in alcuni epiletrici.

ki p- L‘ Io che fugge, parossismale. Io che lotta per la Sua libertia. Io che si nasconde.

E il piili equenta dei proli a rcazionc ki. Tendenza (spesso vissum in un movimento di va-e-vieni a

carattere parossismale) zlla fuga, al viaggio, al vagabondaggio, a diversi cambiamenti (professione,
amici, domicilio ...). Sono persone poco coscicnti dci loro desideri (p-), ch: lizmno sbalzi cl’umore, con-
itti tra sottomissione, adattamcnto nella costrizione ordinata dzil principio d.i realtéi (k-) e bisoguo com-
pulsive di onnipotcnm magica, di indipendenza (k+)A Dotati di realismo adanativo (k- p-) introiettano i
desidsri proiettati sugli altri (k+ p-), detsstano la. stabilitéi e molriplicano i oontatti,

I sia cl-re 1’Io si dedichi ad urfattivit varia e disordinata (giochi; fughe, viaggi, attivitix sichc) pcr
liberarsi dalla tcnsioric tra Fubriacatura di onnipotcnm magica e autistica (k+ p-) e il bisogno di
adattarsi allc costrizioni dclla reziit (k-) (ipotesi di S, Deri),

I sin chc l’Io si protegga con un’at1ivit2‘1 compulsiva (ki) contra la proiezione, la dipendenza e la fu-
sions partecipntiva. (p-) (ipotcsi di Szondi).

I sia che la manifestazionj delle aspirazioni egoccmrichc e d’onnipot/enza de11’I0 (k+) siano arginate
clal bisogno di adartarsi (k- p-), ma chc qucsto adartzimento sia difcile, e assuma la for-ma di eva-
sione: di fuga.

“Essi v0g1i0n0_lasciaLn: la casa c girarc il mondo per non essere obbligati a rimmcinre a quesla onnipotenzn au!isLica
dc1l’[o (k+ p). E cosl ch: il bamhino conduce la sun prima lolln pcr la libert” (Szondi)

I1 scggetto fugge il suo I0, la prcsa di coscicnza dcl dcsidcrio, la rivaiité edipica (fuga dal p+), non sen-
za provarc rma scnsazione di disperazione (Verzweiflung), quella di abbandcnare nclla fuga cib che ha
di piii prczioso. Vivc la sua relazionc con l’altro in un clima di identitér indistinta in cui domina la iden-
ticazione proieiva, la proiezione partccipaliva. Qucsto prolo si incontra soprattutto nel periodo di
latcnm c vcrso la nc dclla vita (70-80 anni). Il prcadolescente introietta (k+) nuove norms, quelle del
suo gruppo, poiché non pub fare a meno delle norme (k-).
Clinicamerite, appare:

I nez paroxysmal!-epilertrmi;
I negli epiltrici essenall, in generale;
I nei paranoici chezggono;
I nei malincunici, quanda iniziano a A'ICL'4.'lI‘Si dall bggeltu perdula imrwellalo per sbarazzarsene e

dlslruggerlo (uassaggru da k 0» a k-);
I nei clepromani, neipiromani
I net balbuzienll;
I correlazione anche con alcune malatrie della pelle.
I1 soggetto vive la sua reiazione con l’a1tro in un climzi di indistinzione de11’identit2'1 in cui predomina um
proiezione partecipzniva (p-) di frame alla quala resta rnoho ambivalente. A volte egli rcinspira, reintro-
iena cié che ha proiettzno nell’a1tro (k+ p-), a volte preuds ls distanze in un atteggiamcnto piii critico
(rezilismu adattativo k- p-).

k+ pi L‘Io che introietta (k+) Puggettu che lo ha abbandonato (pi). Introinione dell’abbaudono.
lo che accelta abbanduno, dipendenza e femminilit.

E il piii raro dci 16 proli dc1l’lo (iI% dclla popolazionc). L’l0 oscilla ml lc tcndcnzc autistichc (k+ p-) ‘

e il narcisismo tomle (k+ p+), che compensa il suo riuto delln castrazione, della realti il sua scolIcgz1-

memo dalla vita reale attiva (non k-) attraverso Fimmaginzione. I1 partner lasciato (pi) rioerca un og-
getto nuovo (k+) vivendo il suo desideric di unione nella professions (io psicanalistzi e i suoi pazienti, il
professors e i suoi allievi, ecc. (Szondi).

w
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“Ln .-inn!)/sn/inie er mme, Ftcuil consillcra chc l’lLlm\Llca7i0nE fcmmimle dclluornn cosliluistlt l0 scogllu pm mu»
lenm della risnluzionc anziliuca (laslrarsi pcr rccupcrarsi ncl fanlasma di un corpo fzllicn é lo stratagemma supremo
del nurcisisn10” (Mélon)

Qucsto prolo raro nell’aclul1o, poco virile, debole, si incontra Ira le fasi iniziali del conitto edipico
(3-4 a.nn.i) s in occasions dslla sua riauivazicne nclhulolcsccnza. (13-16 anni). Clinicamente lo si trova
soprattuttot
I nei nevroci pnranoidi, spasm omasesszmli, che harmo form idenncazione materna. non sl du-

no della donna 2 nurrana notcvolx ambizioni narcismiche. '

I nella nevrosi da angoscla def sagget she Iatranu cnnfrn n-/1' remlenze inc/z.rt1m.ve 0 perverse poi
lzmve e che xoronu di um:forte angoscxa di caslraziune.

ki p+ L‘Io cfcicntc, dotatn ma ansiuso, del lavoratore cumpulsivo (Zwangsarbeit). L’Io che

possiede 0 si cerca un Ideals (maschile). Inazione (p+) e costrizione (kt)
“L’uomo non é clie lu somrna dei suoi utti" (Sartre).

Qucsto prole, il piii raro coma: il prcccdcntc c il scgucntc, il piin zmsioso, (E scgnalo dalla coazionc 211

lavoro (intelletruale, domestico, professionals), Cid che pom questo Io a lavorare cosi compulsivamente
(ki), sono le pulsioni chs sono rielaboraie, sublirnate, con il desiclerio di trasfonnarsi e d.i trasforrnare il
mondo, cli assure tutlo (12+) e d avers lutto (k+) pur rimancndo nci limiti dclla rcalni c dcl possibilc (k-).
Ln. rczzzionc csclusa - ma spcsso latcntc - €: p-. I proli complcmentari kt p+ e k0 p- oppongono dunque
ll lavoro z1ll’amorc fusionale, l’lo ipcrsviluppalo all’Io grcgario, il pill primitivo. ll soggcrto affci-ma ll
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posto. uno status, un niolo ch: invesle narcisisticzunente, quello clcllo specizilista. Dubitu e rischin sem-
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non fosse ch: un surrogate, una compensazionc, nel scnso dcscrino da Adler. L‘idcalc dcll’ic (p+) é

forte c orientate ncl scnso dclla mascolinizzazlone per trasformare questo bisogno nella professions. Il
soggetto sente spesso una mancanza, ad esempio nell’ambito della creznivitii. Ed sffertivaments, dice
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dellbriginale. Pub soffrlrs per la sua clifcolti ad inccntmre gli altri, comunicnrc, ad unirsi a loro
(carenza partecipativa). Qussto prolo 5: frcqucnlc ncgli intcllcrtuali efcicnti, iperattivi, perfczionisli,
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Questo prole costituisce a volte una transizione tra k- p+ s k+ p+. Raggiunge Tapicc tra i 18 c i 22
anni, e si incomra clinicamente
I neifubicx che lemono I huzoriza‘, lo spirim dbvventzrra, la messa alln prova.
I nelle nevrusi narcisistiche she oscrllano Ira In m8gHl0— e la mzcrumania.

I nei sogger/1' [)r0[)EVlSi a reagire in modo cco, presenmre accesxi paraxs1sn1ali.' crixi dx collera,
emxcrnnie, balbuzle, agitazione.

Le xcmrure sonu molto mavlmen/ale e, parnllelamenze nllu provu dz‘ Rorschach, dei 16 proli é

quello che dd ll mnsszmo dz risposte cineszetiche.
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pi L’In the integra. L’I0 Pontifex (integratore). L‘Io che presagisce la catastrofe

Questo prolo é uno dci pill rari. E molto ansioso. Szondi lo ohiama 1‘Io che presente le catastro
(Kamstrophenahnung), Uniscc rlcerca di indipcndcnza (ki) c sensazione di abbandono (pi), Mélon
scrive che esso rapprasenta lo smto pin‘: evoluto cle1l‘lo, chc Lntcgra c trascends 1e opposizioni tra

++/-- I ambizicne narcisisla (essere tuttn e avere tufto), rinuncia, sottumissione alle norms, disc|p||na
+-/-+ |anarchismo autistico e inibizione nevrotica
:0/0: I mascolinité e femminilita 4

0-/1+ fdesiderio di partecnpazione fusionale e alienazicne nel lavero e la tecmca
0+/1, | inaziune (identicazwne) e fuga, moltiplicazione dei coniai
+0/-2 | introiezione e dwenire estraneo al rrwndo ed al gpno corpo
-0/+2 [ nmczione ed accanazione della castrazione
2/00 1 inlegrazione e d|s|ntegrazione, ipartroa del1'lu e sua Iiquidazione

Qucstc opposizioni possono ovviamente incamaxsi in campi 0 tempi divcrsi. Questo pIOlO si incontra
principalmentc alla ne del1’ad0lcscc1:|za. Nell’eté adulta, lo si ritrova in scggetti evoluti, creativi, com-
plessi, ansiosi, non semprc smbili né, dunqua, cfcieutil Cliuicamente signica spesso che l’ Io mobilita
tultc ls sue difese per sfuggire alla disintcgrazionc (k0 p0) ch: incombc, in partioolare (l’Ic che presagi-
see la catastrofe) in:
v nevrosi da angoscia, 1.\'ter0fobwa,'

I mchlcardia pnrosxiscaequente negli islerafobici;
1 nevrasi traumatiche, dove 1'10 verca df eliminnre an trauma;
v stat? she precedono immediammenre I ’arn'v0 di 101:1 pSICOSi 0 I 'avvic1'nar:i dl zm accesso epile1!!-

GUI

I z:0n1t1'i dell bdolescenza.

k0 p0 L’I0 non integrato. La perdita dell’Io (Ich-Verlust). Uirnputcnza deII’Io. Il cambianlento
dell’Io (Ich Wechsel ), In assente o mutevole

La perdila dell’lo abolisce i mcc<:a.r|.ismi regolatcri situuti Km l’Io da una parts, l’Es e il mondo cstcrno
dall’altr:1. Invece del fallimento dc1l’Io e dj un libero gioco degli impulsi, Mélon osserva pii: spcsso cli-
nicnmente

“Una facolné panicolare di cambiare nmlu, soprullutto di ruolo scssuzslc. All'0sservztore eslemo, ma spesso L\1lCl\€ a lo-
ro stessi, questi saggetti appaiono cumc inc0nsisY.enLi, evancsucnli. La lom prsnnlilé conisponde bbastunzu all: de-
scrizione che Hclcnc Deutsch ha mm 111 A5 1;r(1=mmm.a “come SO“) (J. Mélcn).
“m£u\<:unza di elahoralicne dci bisgoni e dei pericoll pulsionali con lln I0 incunsistcnte, mutevclc, fluido, pol1pl:|sti-
co"(M. Legmnd).

Poiché non vi é né presa di coscienza dei dcsidcri Q30), né tsnsionc causata da qussti, né difesa dell’I0
(né rimozione k- né intxoiezione k+) contro un Es che non é pi contenuto, la pcrsonalitiz sari: agita dnllc
forzc dci tre altri vcttori. Clinicamente questo prole si incontra in soggcni molto divcrsi; psicopatici
blsessuali (soprattutto lesbiche), pcvcrsi sadomasochisti, fobici, ossessivi, cpilcttici in fase critica, stati
0 episodi psicotici (fasi inaugurali 0 termlnali).

Perccntuale dci vari tipi d::ll’Io nclla popolazione (Szondi)
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